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Croce Rossa Svizzera

SOCIETA

Anne Delaite
Un'ereditä comune a molti
Paesi europei

Si tratta di una bomba a

scoppio ritardato con le relative

conseguenze social! o di

una promettente massa in fer-
mento in vista di una societä
piü tollerante, arricchitä dalla
diversitä delle sue componenti
socio-culturali? E questa la do-
manda che ci si pone in Europa
in considerazione di un Potenziale

di circa 4 milioni e mezzo
di emigrati della seconda ge-
nerazione. E cosi, infatti, che
vengono chiamati i figli degli
immigrati che provengono dal
bacino del Mediterraneo, dal-
l'Africa del Nord, dall'Europa
meridionale e che si riversano
sui van Paesi europei, ossia
Belgio, Francia, Repubblica
federate tedesca, Paesi Bassi,
Svezia e Svizzera. II loro effetti-
vo e in rapido aumento a causa
dell'elevato tasso di natalitä fra
i lavoratori stranieri e in segui-
to alla sermpre piü frequente
riconciliazione delle famiglie
emigrate. Da questa situazio-
ne nasce perö tutta una serie
di problemi, dal momento che
questi giovani si ritrovano in
difficoltä di ogni sorta che
ostacolano la loro integrazione
socio-professionale. Alio stes-
so tempo, l'eventualitä di un
ritorno al Paese d'origine si fa

sempre piü improbabile. Aldilä
della lingua e della situazione
culturale devalorizzate dei ge-
nitori, gli emigrati della seconda

generazione sono spesso
oggetto di una duplice discri-
minazione, ossia in quanto
giovani su un mercato del lavoro
sempre piü ristretto, e in quanto

stranieri in un contesto na-
zionale dove non mancano in-
tolleranza e razzismo.

La Svizzera
In Svizzera sono piü di due-

centomila le persone che ap-
partengono a questa catego-
ria, per la quale la stessa defi-
nizione di «seconda generazione»

implica giä una diversitä,
l'essere messi in disparte. I

loro genitori sono venuti nel

dopoguerra; arrivavano a treni
interi nelle stazioni svizzere,
perloppiü provenienti dall' Italia.

La loro forza e stata quella
di impegnarsi in quei settori
per i quali gli svizzeri avevano
perso interesse e dinamiso,
ossia il mercato ortofrutticolo,
la ristorazione e l'edilizia. Gli
Italian! rappresentano la per-
centuale piü alta di stranieri in
Svizzera (quasi il 43% della

Essere figli di lavoratori immigrati vuol dire trovarsi
in mezzo a due culture, non sapere bene da quale
statuto dipendere e questo soprattutto all'etä in cui
ci si chiede quale sia la propria identitä, quale il
futuro ruolo nella societä e quali le radici a cui
sentirsi legati. Senza appartenere ancora del tutto
al Paese d'immigrazione e non piü a quello d'origine,

alia fine dell'adolescenza il futuro e oscurato
da tutta una serie di discriminazioni e difficoltä di
carattere giuridico, amministrativo e sociale.

popolazione straniera residente),

anche se stanno proporzio-
nalmente diminuento per ce-
dere il posto agli yugoslavi,
spagnoli, turchi e portoghesi,
ultimi arrivati e disposti ad af-
frontare i lavori piü ingrati. Nor-
malmente i primi arrivati
avevano varcato la frontiera con
I'idea di ritornarsene poco do-
po da dove erano venuti. Una
buona parte ha poi rimandato

nel corso degli anni la data del
rimpatrio e molti non sono
ancora partiti. Si esprimono in un
francese o in un tedesco incer-
to e si abbandonano al sogno
di un ritorno sempre meno
probabile. Senza nemmeno
volerlo, il Paese d'origine e
diventato loro estraneo. E in-

tanto i figli, venuti da piccoli o
addirittura nati in Svizzera, cre-
scono
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A cavallo fra due mondi
II futuro non si presents tan-

to roseo per chi, figlia o figlio di

immigrati, non ha la fortuna di

chiamarsi Lolita Morena, di-
ventata Miss Svizzera 83 e

ormai Stella dello spettacolo.
Una delle piü grosse difficoltä
da superare e costituita dalla

lingua. Pertanto, al livello del-
l'asilo nido, i bambini italiani o

di altre nazionalitä non forma-
no ancora un gruppo a parte e i

loro compagni svizzeri non Ii

considerano come degli
stranieri. Insomma, a prima vista,
sembrano integrati hanno un
contatto quotidiano con la

Svizzera, l'ambiente e loro
familiäre, i ricordi Ii hanno tutti
qui. Ma la loro origine e altrove
ed essa resta ben presente,
nell'ambiente famigliare, con
la sua cultura, le sue tradizioni,
la lingua e la mentalitä.

Senza rendersene chiara-
mente conto, il bambino, sin
dalla sua piü tenera etä, viene
praticamente sballottato da un
modelte all'altro. L'immagine
che il bambino si crea del proprio

Paese d'origine e in so-
stanza quella trasmessagli dai

genitori attraverso i loro ricordi,

positivi o negativi che siano.
Queste immagini, spesse ab-
bastanza lontane dalla realtä,

vengono percepite dal bambino

in funzione della sua perso-
nalitä, della sua famiglia e del

modo in cui quest'ultima vive
l'emigrazione.
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(Foto: Andreas Niemzl

Tornare
ZZetroo*"darema"

Doppia identitä
Straniero in Svizzera, ma

anche straniero nel proprio Paese,

il bambino si rende conto
giä a circa sette, otto anni di
questa sua doppia identitä.
Nella migliore delle ipotesi
questa caratteristica poträ co-
stituire un arricchimento, ma
poträ anche sfociare in un con-
flitto. A cavallo fra due modi di
vivere, due mentalitä, due
culture, il giovane farä fatica a
inserirsi in una societä a lui
molto vicina, ma in cui non ä
integrate. II bambino figlio di
immigrati e di conseguenza
doppiamente angosciato, in-
tanto perche difficilmente ac-
cettato daH'ambiente che lo
circonda e poi per il fatto di
non avere, come invece i genitori

vorrebbero, come obietti-
vo supremo quello di un ritorno

al Paese d'origine.

La scuola
Rispetto ai bambini svizzeri,

i figli di emigrati sono spesso
svantaggiati, dal momento che
i genitori solo difficilmente rie-
scono a seguirli nei compiti a
casa. Alia fine di tutta la trafila
scolastica rischiamo di avere
accesso solo a un numero limi-
tato di professioni e questo
per due motivi: prima di tutto
per la mancanza di contatto fra
insegnanti e genitori e secon-
dariamente per le difficoltä ri-
scontrate dall'allievo straniero
quando deve studiare la lingua
del posto. Cid e ancora piü

sentito nella Svizzera tedesca,
dove oltrettutto questi giovani
debbono familiarizzarsi con le
sottigliezze della lingua tedesca

scritta, tanto diversa dal
dialetto parlato tutti i giorni.
Dal momento che l'accesso a
un apprendistato dipende
sempre piü dal tipo di scuola
frequentata e dai voti ottenuti,
i giovani stranieri, giä di per se
svantaggiati a livello scolastico
lo sono ancora di piü rispetto ai

loro coetanei svizzeri, quando
si tratta di trovare un posto
d'apprendistato.

Una sfida
Un altro aspetto del problems

e quello del significato che
la scuola assume agli occhi
della maggioranza dei bambini
di famiglie emigrate. In poche
parole si puö affermare che il

bambino nativo del Paese in
cui vive ritrova a scuola un
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seguito di quel mondo scoper-
to nell'ambiente della famiglia
o fra i suoi coetanei. Se un
bambino proviene da una famiglia

operaia e alio stesso tempo

immigrata, ecco che sulla
sua situazione scolastica si ri-
versa una pesante ipoteca. Di

conseguenza la scuola viene
concepita come sfida nei con-
fronti della famiglia dal
momento che impone una cultura
che e diversa da quella dei
genitori. Questi a loro volta
hanno l'impressione che la
scuola voglia fare dei loro figli
dei piccoli svizzeri, ovvero degli

stranieri all'interno della ri-
spettiva famiglia, una paura
questa a cui si contrappone il

desiderio di offrire al bambino
una buona formazione scolastica

in vista di un'esistenza
migliore.

Una insicurezza permanente
L'ambiguitä di questo atteg-

giamento viene sottolineata
inoltre dall'incertezza della du-
rata del soggiorno in Svizzera e
dalle prospettive della famiglia.
Anche se il soggiorno e legal-
mente assicurato dal relativo
permesso, gran parte delle
famiglie emigrate lo considerano
provvisorio; di conseguenza vi-
vono in una sorta di permanente

insicurezza, tenendo sempre

presenti i rischi della disoc-
cupazione o quelli di un'even-
tuale votazione xenofoba che
potrebbe espellerli da un
momento all'altro. Solo raramente

Moltissimi giovani ritrovano nel «look» l'identitä del Paese
d'origine. (Foto: Frangois Delaite GE)

A quale cultura identificarsi? (Foto: Frangois Delaite GE)

Lavori in settoriper i quali gli
svizzeri hanno perso interesse.

(Foto: Frangois Delaite GE)
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SOCIETÄ

Imparare a camminare in un
mondo nuovo, diverso.

(Foto: Andreas Niemz BS)

viene quindi esclusa l'idea di
un ritorno e in quest'ottica per-
ciö i contatti allacciati a scuola
dai propri figli con i loro coeta-
nei svizzeri si trasformano in
minaccia.

Sin dalle prime classi, i bambini

degli immigrati sfuggono
ai loro genitori e se ne distan-
ziano. Meglio assimilato e do-
minando la lignua d'adozione,
il bambino figlio di immigrati si
sente tagliato fuori dagli adulti
del suo nucleo familiäre, ab-
bandonato a se stesso e inca-
pace di vedersela con i propri
problemi di comunicazione
con il prossimo; ne derivano di

QUALCHE MISURA A FAVORE DI UNA MIGLIORE

mmmmm
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nienza di una persona

conseguenza fasi di isolamen-
to dure da sopportare.

Due volte piü coraggiosi
I figli degli immigrati debbo-

no quindi essere due volte piü
coraggiosi degli altri intanto
perche non solidarizzano piü
con la famiglia, di cui trasgredi-
scono determinate regole e
poi perche verso l'esterno fan-
no brutte figure nel tentativo di
imparare poco a poco come
comportarsi nei confronti della
Svizzera. Se talvolta poi questi
bambini assumono importanti
ruoli nella famiglia, ciö e dovu-
to al fatto che sanno parlare
meglio il francese e conosco-
no anche meglio gli svizzeri di
quanto non Ii conoscano i loro
genitori. Verso l'esterno inve-
ce appaiono spesso deboli e
disadattati, non conoscendo
ancora le regole del gioco.

Non tutto e perduto, visto
che con il subentrare dell'ado-
lescenza molti ristabiliscono
un certo equilibrio. «Abbiamo
conosciuto da vicino due modi
di vivere, siamo stati confron-
tati con due culture diverse e

una rivalorizza l'altra. Spinti e

aiutati dalla ribellione da noi
vissuta, impariamo a essere
creativi. L'inizio non e facile e
un risultato lo si raggiunge solo
lottando», ci dirä Angelo.
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