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C
urare chi soffre, rega-
lare un sorriso alle fa-
miglie  e  facilitare  il  
parto  in  quei  Paesi,  

dove la nascita di una nuova vi-
ta Ë ancora un momento criti-
co per la futura mamma e il be-
bË che sta per venire al mondo. 

Un nuovo  obiettivo  si  ag-
giunge all�azione dell�associa-
zione iSavona nel cuore dell�A-
fricaw e di recente ha portato 
Marco Anselmo, primario del 
reparto  di  Malattie  Infettive  
del San Paolo di Savona, in Ca-
merun per aprire una nuova sa-
la operatoria a indirizzo oste-

trico-ginecologico all�ospeda-
le Notre Dame de la Misercor-
de Nyalla Kambo a Douala.

Anselmo da ormai 15 anni 
fa delle sue ferie un appunta-
mento con l�Africa e la solida-
riet‡:  questa  volta  Ë  partito  
con una squadra composta dal-
la dottoressa Angela Lasci, l�a-
nestesista Laura Muzio e l�oste-
trica Rossana Ferrari. E ora Ë 
tutta Savona a mobilitarsi per 
sostenere la missione: giovedÏ 
primo dicembre Ë in program-
ma una cena solidale, su preno-
tazione al circolo Ciantagallet-
to, durante la quale verr‡ pre-
sentato il progetto e verranno 
raccolti  fondi  per  sostenere  
l�attivit‡. ́ Sono partito a met‡ 
ottobre e rientrato la settima-
na scorsa per una missione pi-

lota o racconta Anselmo -  Il  
progetto Ë nato tre anni fa, pri-
ma del Covid. Durante un pri-
mo viaggio a Douala, la capita-
le  economica  del  Camerun  
che conta pi˘ di due milioni di 
abitanti, ci siamo accorti che 
c�erano ancora enormi proble-
mi nel gestire le urgenze oste-
triche. CosÏ abbiamo deciso di 
intervenire e oggi abbiamo al-
lestito una sala per la chirurgia 
ostretico-ginecologicaª. 

La struttura consente di ef-
fettuare tagli cesarei o gestire 
sanguinamenti uterini e altri 
problemi in un ospedale che 
era  gi‡  stato  costruito  dalle  
suore Rossello. La missione sa-
vonese guarda perÚ lontano. 
´Abbiamo iniziato un percor-
so di formazione dei medici lo-
cali, che insieme a noi hanno 
iniziato a fare interventi cesa-
rei o spiega - Il nostro obiettivo 
Ë insegnare a fare interventi, a 
somministrare l�anestesia,  in  
modo che i medici locali possa-
no camminare con le loro gam-
be e rispondere a un bisogno 
della popolazioneª. La cena sa-
vonese nasce per raccogliere 
fondi e sostenere l�iniziativa. 
Ma la citt‡ di Savona ha gi‡ 

aperto il cuore e le braccia del-
la solidariet‡: ́ Di recente il Ro-
tary  ha  donato  un  ecografo  
portatile, che ho portato in Ca-
merun e serve per fare ecogra-
fie  addominali  o  continua  il  
medico o Ci sono tante perso-
ne che ci sostengono. Inoltre 
stiamo lavorando per espande-
re il progetto in collaborazio-
ne con l�universit‡ di Savona e 
la donazione di pannelli solari 
da  impiantare  sull�ospedale  
per convogliare l�energia che 
serve in sala operatoria o illu-
minare il nosocomio senza do-
ver ricorrere alla luce, che in 
Camerun non Ë sempre presen-
teª.

L�onlus iSavona nel  cuore 
dell�Africaw Ë nata nel marzo 
del 2005, grazie a un gruppo 
di volontari capitanati dal gi-
necologo Bruno Astengo, per 
anni ha operato nella Repub-
blica Centrafricana, oggi Ë in 
Camerun. Coinvolge decine di 
professionisti in ambito medi-
co e sanitario, ma anche educa-
tivo. 

La presidentessa oggi Ë Eri-
ka Luzzo, di cui Anselmo Ë vice 
dopo aver guidato il sodalizio 
per nove anni. � 
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´L
a gente ha pau-
ra di noi. Non 
Ë pi˘ il tempo 
del  rifiuto  e  

della paura degli omosessua-
li. Oggi siamo noi, i giovani 
transgender, a suscitare un 
sorrisetto,  una  smorfia  o,  
peggio, insulti e minacce da 
parte degli altri, della socie-
t‡. Non Ë pi˘ solo il tempo 
dell�omofobia:  il  2022  Ë  il  
tempo della transfobiaª.

Ha le idee chiare il gruppo 
di studenti di un istituto supe-
riore savonese, tutti minoren-
ni, che ha accettato di raccon-
tarsi e di raccontare al Secolo 

XIX  il  complesso  mondo  
dell�identit‡  di  genere.  Un  
mondo immenso, fatto di sfu-
mature e di distinzioni, dove 
il  comun  denominatore  Ë  
uno: trovarsi dentro a un cor-
po con una natura biologica 
diversa dall�identit‡ di gene-
re. Ragazzi e ragazze, cioË, 
con un corpo che non corri-
sponde al proprio sentirsi, in-
timamente, uomini, donne o 
neutri.

´Per questo abbiamo biso-
gno di un nome nuovo, da 
noi scelto o raccontano i gio-
vani, seduti sui marmi della 
centralissima  piazza  Sisto  
IV, a Savona -. Un nome, di-
verso da quello sui documen-
ti anagrafici, che dica chi sia-
mo davvero. Sempre per que-
sto, vorremmo che la scuola, 
un luogo di educazione, ci ac-
cogliesse e ci accettasse per 
quello che siamo autorizzan-
do la registrazione sui docu-
menti interni del nostro nuo-
vo nomeª.

Alle spalle, i ragazzi, si la-
sciano il loro idead namew, il 

nome morto, quello del pas-
sato: quello scelto dalla fami-
glia,  alla  loro  nascita,  che  
non appartiene pi˘ a loro e 
soprattutto non li rappresen-
ta pi˘. C�Ë chi, tra loro, ha rag-
giunto la piena consapevo-
lezza e maturit‡ senza avere 
paura di raccontare il trava-
glio che l�ha portato al  co-
ming  out,  la  dichiarazione  
pubblica della propria identi-
t‡ di genere. Chi, invece, sta 
ancora vivendo momenti dif-
ficili, tra la paura del giudizio 
altrui, ma soprattutto dei ge-
nitori.

´Il  nostro mondo Ë com-
plesso e non ci piace essere 
racchiusi  in  definizioni  im-

precise o racconta un giova-
ne-. Io sono un nonbinary: 
non mi riconosco nel genere 
nÈ  maschile  nÈ  femminile.  
Mia  mamma  non  ha  fatto  
troppe storie  per  capire:  si  
sforza di assecondarmi, sen-
za  porre  troppe  domande.  
Per me, perÚ, Ë un segno di di-
sinteresse verso la mia perso-
na e non mi fa piacereª. 

Un altro giovane si defini-
sce transgender, con un cor-
po di donna ma un�identit‡ 
maschile. ´Ci sono voluti tre 
anni perchÈ la mia famiglia 
lo  accettasse  o  dice-.  Mia  
mamma, dopo un primo rifiu-
ti netto, si Ë formata in modo 
autonomo sul tema, ha letto 

libri,  consultato medici.  Lo 
apprezzo. Mio pap‡ si sforza 
di non giudicarmi, ma non 
mi chiama pi˘ per nome ed 
evita qualsiasi pronome per-
sonale. Un po� mi fa sorride-
reª.

Un altro giovane tiene il  
cappuccio della felpa sulla te-
sta. ́ Mio pap‡ ha sempre ma-
nifestato posizioni omofobe 
quando ero piccolo o dice-. 
Per questo, non gli ho mai 
parlato di me, ho paura della 
sua  reazione.  Mia  mamma  
l�ha  capito,  l�ha  scopertoª.  
Pi˘ semplice l�accettazione e 
la  comprensione tra  coeta-
nei. ́ Dipende dall�intelligen-
za delle persone o racconta 

uno dei  presenti-.  Qualche  
giorno fa, un gruppo di coeta-
nei, sotto al Priam‡r, ci ha ti-
rato  dei  sassi  deridendoci:  
eravamo tutti insieme. In ge-
nerale, perÚ, c�Ë massima di-
sponibilit‡ tra i nostri compa-
gni di classe. Non c�Ë, invece, 
tra i docenti. Alcuni, pur sa-
pendo della nostra scelta, in 
modo ostentato insistono im-
ponendoci il nome di battesi-
moª.

Il ruolo della scuola Ë fon-
damentale secondo gli  stu-
denti: da qui, la richiesta del 
riconoscimento della carrie-
ra alias. ́ Quando un docente 
accetta  di  chiamarti  con  il  
nuovo nome Ë un segno di ac-
coglienza o dice uno dei pre-
senti-. Un modo per sentirsi 
riconosciuti,  capiti,  accolti.  
Non ho paura che un prof. mi 
prenda di punta e mi abbassi 
il voto o mi metta in difficol-
t‡: quello che mi fa male Ë il 
mancato riconoscimento del-
la mia persona. Una sorta di 
mortificazione, che mi dele-
gittima. » come se la mia esi-
stenza venisse messa in di-
scussione. In altre nazioni, in 
Spagna ad esempio, nemme-
no Ë necessario passare per 
le certificazioni alternative: i 
docenti ti chiamano con il no-
me che dichiari. Ti accettano 
per quello che sei e per come 
sei, per come senti di essereª. 
Nemmeno l�amore,  l�anima 
gemella Ë sempre in grado di 
capire. ´Il mio partner -rac-
conta uno dei presenti- mi ha 
manifestato preoccupazione 
se, un domani, avessi deciso 
di intraprendere un percorso 
medico di transizione. Ho ca-
pito che non mi amava vera-
menteª. 

Un  percorso  identitario  
complesso,  come  quello  di  
ogni  adolescente.  ´Quando 
ero pi˘ piccolo,  alla  soglia  
della pubert‡- dice uno degli 
studenti- mi sentivo in colpa. 
Chiedevo alle amiche di sce-
gliere per me i vestiti, perchÈ 
non sopportavo le gonne, i 
fiocchi. Poi ho trovato il co-
raggio di guardarmi dentro e 
di capirmi. Poi ho fatto un 
passaggio in pi˘: ho trovato 
il coraggio di dirlo e ora, so-
no pronto a combattere per i 
nostri diritti. Ma, soprattut-
to, oggi ho trovato la felici-
t‡ª. � 
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Ex colonia
citt‡ di Torino,
met‡ ai turisti
lŽaltra a scuola

Missione del medico Marco Anselmo a Douala con lȅassociazione ȂSavona nel cuore dellȅAfricaȃ

Sala operatoria ostetrica in Camerun
´Gestire le urgenze l‡ Ë un problemaª

La discussione sulla discriminazione sessuale Ë diffusissima nei discorsi delle giovani generazioni

Lȅex primario infettivologo in azione in Africa

L�ex colonia Citt‡ di Torino 
potrebbe essere riattivata, 
in parte, come struttura tu-
ristica per permettere ai to-
rinesi di godersi una vacan-
za al mare, in parte, come 
ampliamento  dell�Istituto  
Superiore iG. Falconew, bi-
sognoso di nuovi spazi.

» quanto Ë emerso dal col-
loquio tra il sindaco di Tori-
no, Stefano Lo Russo e il  
presidente della provincia 
di Savona, Pierangelo Oli-
vieri  durante  l�assemblea  
nazionale Anci che si Ë svol-
ta, a Bergamo.

Una soluzione condivisa 
tra la citt‡ di Torino e la pro-
vincia di Savona, interessa-
ta a risolvere quanto prima 
la problematica che aveva 
portato ad ipotizzare la rea-
lizzazione di moduli ester-
ni, prefabbricati, per nuove 
aule, al centro di una pole-
mica, in consiglio provincia-
le, sollevata dal capogrup-
po di minoranza del Pd Mas-
simo Niero e condivisa dal 
vice  presidente  Roberto  
Molinaro. ́ » stato un incon-
tro molto cordiale e operati-
vo quello con Lo Russo o sot-
tolinea Olivieri o Abbiamo 
convenuto che Ë necessario 
fare una scelta strategica. 
La priorit‡ della citt‡ di To-
rino sarebbe quella di valo-
rizzare l�immobile per met-
terlo di nuovo in disponibili-
t‡ alla collettivit‡ e soprat-
tutto ai giovanissimi e agli 
anziani che pi  ̆difficilmen-
te hanno le risorse per tra-
scorrere una vacanza al ma-
reª. E conclude: ´Se ipotiz-
za un allestimento condivi-
so, dovremmo stringere un 
accordo di una durata alme-
no ventennale visto che l�in-
vestimento  previsto  per  
adeguare i locali ai fini sco-
lastici si aggira dai 600 ai 
700 mila euro. Ci rincontre-
remo prima di Natale e ne 
parlerÚ in consiglioª. �
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Disagi giovanile e identit‡ sessuale: faccia a faccia con un gruppo di giovani minorenni
´Non Ë pi˘ solo tempo dellȅomofobia: il 2022 si sta rivelando quello della transfobiaª

´Siamo giovani transgender
la gente ora ha paura di noiª
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