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V arieta e cot1traddizioni 
della famiglia oggi in Ger1nar1ia I 

di Kurt Lüscher, Andreas· 

2.I 

Introduzione 

I mutamenti sociali, in virtu dei quali in 
ne della famiglia e diventata quella di una varieta dinamica e al con
tempo contraddittoria, sono rilevanti anche in Germania. A questi si 
aggiunge un' asimmetria specifica ehe si origina nella suddivisione 
paese al termine della seconda guerra mondiale e ehe e protratta, 
con conseguenze ancora oggi visibili, fino ai nostri 
delle sfide di tipo particolare al processo di riunificazione. 
prendendo la Germania come esempio ci si conto quindi 
necessita di fondare Ie descrizioni e le analisi sociologiche della 
glia su premesse concettuali riconoscibili in quanto tali. 

Per usare un' espressione paradossale, interpretiamo allora la 
glia come una prestazione di tipo culturale dell'uomo ehe "'""-'-'H'-"'' 

sue radici nella "natura" dell'uomo stesso, ovvero nel bisogno avverti-· 
to per anni dal bambino di essere accudito ed educato nella sua cre-
scita da persone "piu grandi", generalmente i " biologici in 
particolare la madre. Si puo parlare di una dall' agire re·· 
sponsabile". La famiglia si costituisce in questa cmne eco· 
logia sociale ehe consente relazioni affidabili tra generazioni, tra 
tori e con altri parenti. ·Da sempre esistono diverse possibilita di con
figurare guesti compiti (Lüscher, 1975, 1995a) a seconda delle 
zioni vita,. del sapere e delle convinzioni 
loro portata sociopolitica e anche culturale non tutte 
ta godono nella stessa misura del riconoscimento istituzionale. 
riconoscimento e oggetto della regolamentazione giuridica nonehe ar-

r. Traduzione di Daniela Roso. 
2. Ringraziamo per l'aiuto prestato nella redazione del testo la stmlentessa Dcni

se Rüttinger. 
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gomento della "retoriea" sulla famiglia, eioe dei diseorsi pubbliei ehe 
vertono su eosa si intenda e su eosa si possa e si debba intendere per 
famiglia (Lüseher, r995b). 

Gli ampi studi di rieerea storiea internazianale sulla storia della 
famiglia e delie forme di vita privata di Aries/Duby (r993), Coontz 
(r992, r~98, 2ooo), Mitterauer e Sieder (r977 ), e le rieerche specifica
mente riferite all' area dell' attuale Germania (Ehmer et al., r 997; 

r987) sono ampiamente eoneordi nel doeumentare il eoncet-
to di famiglia eomprende ahneno quattro sistemi di attivita e eH 
zioni: nucleo familiare, rapporto di eoppia/matrimonio, genitori e pa-
1\:~ntela. La loro diversa aeeentuazione e la loro intereonnessione nella 
vita P:~atiea danno forma eoncreta alla varieta storiea della famiglia. 
Per effetto del eonfronto eon I'ideale della eosiddetta famiglia bor
ghese, al quale si associavano promesse speeifiehe di "felicita" e di 
benessere (Gillis, I997; Wahl, I989), tale varieta e divenuta spesso 
argomento eentrale anehe in prospettiva storiea (Coontz, r992). 
qui la forte retieenza a formulare sviluppi generalizzanti. 

Caratteristico della eonsapevolezza pubbliea ormai generale po
trebbe essere il fatto ehe oggi, per 1' onnipresenza dei media, in parti
eolare della relevisione, e dei serial familiari da questa trasmessi ehe 
ritraggono famiglie di eulture diverse e in differenti ambiti della vita 
(Chambers, ::wor; Mikos, 2ooo), molte piu persone rispetto al passato 
sanno dell' esistenza di diversi modi di vivere e di una varieta di for
me e progetti quotidiani di vita e possono, per lo meno mentalmente, 
eontemplare un numero maggiore di opzioni. In questo modo, tutta-

aumentano le discrepanze potenziali tra le forme vita effettive 
e quelle eonosciute, tra quelle attuali e quelle desiderate, tra quelle di 
cui si ha csperienza e quelle ehe si giudieano migliori o peggiori. 

Quanto ora esposto potrebbe essere riassunto nella seguente tesi: 
Ia famiglia perde parte della sua ovvied. Spesso e preferibilmente nei 
diseorsi politici si parla, in questo eontesto, di "perdita dei valori" ... 
Chi argomenta in questo modo generalmente eonsidera famiglia 
un valore in se. Al eontrario, 1' argomentazione ehe presentiamo neUe 
prossime - e ehe abbiamo gia aeeennato - muove da un'idea 
di famiglia eome "compito" ehe i diretti interessati devono eontinua
mente rieonfigurare nel eontesto delle norme soeiali istituzionali e ri
eonsiderare anehe nel suo signifieato. A sua volta questo implica, da 
un punto di vista etuistieo, ehe l'interpretazione dei dati resi disponi
bJi da studi demografiei, da ricerehe e da altre osservazioni, parta 
innanzitutto dal presupposto ehe in essi affiorino le modalita eon eui 
le persone ecreano di vivere la famiglia, ovvero eereano di interpreta
re e risolvere nella vita pratiea e nelle situazioni ehe cli volta in volta 
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si presentano i eompiti ehe ne sono eostitutivi. Una 
questo tipo rende neeessario prendere in eonsiderazione 
niee giuridiea e in modo partieolarc la politiea famiglia. 

Intesa in senso ampio eome ereazione a di 
societa di eondizioni di eontorno favorevoli alla famiglia, la 
familiare e per eosi dire sempre esistita, per lo meno da 
stono ordinamenti statali. Se inveee viene intesa in senso strctto 
eome eonfigurazione piu o meno pianifieata, eome formulazione di 
policies l'agire familiare, allora eoneetto fattispecie esistono dal-
la fine XIX, inizio xx seeolo. Inizialmente la politiea della 
si orientava a modelli tradizionali, in modo particolare a quelli forniti 
dalle ehiese, dclineandosi anehe eome strumento relativamente 
di eontrollo soeiale sulle forme di vita privata (Donzelot, 1977; 
ger, 1996). Oggi ehe il prineipio dell' autorealizzazione personale 
di generale eonsiderazione e implica specifiei a 
pratico soprattutto per quanto riguarda il ruolo della 
molteplici i tentativi di dare nuovi orientamenti al modo di intendere 
la politiea familiare. 

2.2 

Aspetti della morfologia demografic:a 3 

2.2.r. Andamento della natalita 

In Germania, eome pure nella maggior parte 
oecidentale, si osserva un "seeolare ealo delle 
anni settanta del XIX seeolo, il numero di bambini nati v1v1 
ogni I.ooo abitanti era superi01~e a 40. Nei deeenni suecessivi il quo
ziente di natalita diminui, oseillando per di piü in relazione agli even
ti politici del tempo: un drastieo ealo si ebbe nel periodo delle 

3 . Un utile compendio sulla demografia e rappresentato dal docnmento, . . 
bile anc:he in lingua inglese e franc:ese, dal titolo La famiglia nello specchzo det_ d~ttz 
statisticl ufjiciali (Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik), redatto su c:omrnJssl~)
ne del ~vlioistero federale tedesco per la famiglia, gli anziaoi, le donne e la 1fl 

collaborazione con l'ufficio statistico federale di Engstier (1998); il rapporto DUi)!JLlca
to annualmente sulla rivista di scienze demografiche sulla Situazione demografica in 
Germania (Die demographische Lage in Deutschland) (ultimo: Schwarz, 2om). Come 
vivono i tedeschi (Wie leben die Deutschen?); (Schneider et al., 2ooo); il rapporlo sui 
dati (Ufficio federale di statistica 2000 - pubblicato regolarmente). Aleuni di 
t:apporti non contengono solamente dati riJevati dagli uff1ci pubblici di st~tistica, m.a 
anche dati provenienti da analisi periodiche dei panel, come il "pand soclOeconoml
co" (effettuate dall'lstituto tedesco per l'economia) e il "sondaggio sulle famiglie" (ef
fettuato dall'Istituto tedesco per Ia gioventu). 
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due guerre mondiali e della erisi eeonomiea alla fine degli anni venti. 
Nel r96o tale quoziente era di I7A nei territori dell'allora Repubblica 
F~derale (Germania Ovest) e di 17,0 nelle regioni dell'allora Repub
bhea Demoeratiea (Germania Est). Nel 1970 il quoziente di natalita 
scese rispettivamente a I3A e 13,9 mentre nel 1998 si sono registrati 
valori pari a ro,2 e 6,7. 

Partiealarmente degno di nota e l' andamento della natalita in 
Germania orientale (nel presente testo con questa espressione si in
tende il territorio dell'ex RDT) a partire dal 1950. A un iniziale inere
mento feee seguito negli anni settanta un ealo ehe - a differenza della 
Germania oecidentale - fu parzialmente riassorbito grazie sia a misu
re politiehe di sostegno alla famiglia, sia alle eondizioni di vita parti
eolari dei giovani, per i quali, seeondo molti osservatori, aequisto 
grande rilevanza il ritiro nella sfera privata. In media an ehe 1' eta delle 
madri alla naseita del primo figlio era piu bassa in Germania orienta
le ehe in Germania oeeidentale; il tasso di nuzia1ita e il numero di 
bambini avuti da madri non sposate era inveee maggiore. Nel perio
do immediatamente sueeessivo alla riunifieazione e stato rilevato un 
d:astieo erollo della natalita e da allora si registra solo un lieve au
lTJento 4

. Queste oseillazioni dimostrano ehiaramente eome il eompor
tamento riproduttivo, spesso ritenuto ampiamente soggettivo, possa 
inveee essere influenzato dalle evoluzioni soeiali. 

Le analisi sull'infeeondita intenzio~ale e inintenzionale -, ogget
to eh intensi dibattiti an ehe in Germania, evidenziano tra 1' altro eome 
la decisione di diventare genitori sia irreversibile. Questo e un altro 
degli aspetti ehe spiegano perehe I' eta delle donne sposate (e indi
rettamente anehe degli uomini) alla naseita del primo figlio sia in au
mento. L'eta media era di 25,0 anni nel 1970 e di 28>4 anni nel 1996 
in Germania oeeidentale e di rispettivamente 23,9 e 27,3 anni in Ger
mania orientale. Birg (2oo1) sostiene ehe, visti gli effetti permanenti 
dd primo figlio sull' esistenza, la deeisione di averne degli altri non 
sembra eosi gravosa. Questo argomento spiega in parte perehe nella 
maggioranza delle famiglie i bambini ereseono eon un fratellino o 
una sorellina. 

L'indieatore demografieo piu affidabile rimane il numero di don
ne: ehe all' eta di 45 anni non hanno aneora avuto figli. Per le ultime 
generazioni ci si puo basare solamente su proiezioni 5, ehe risultano 

4· Cfr. in particolare al proposito Dorbritz (2ooo). 

5. Sui dati demografici relativi alla mancanza - intenzionale e inintenzionale - di 
figli in Germania cfr. Dorbritz, Schwarz (!996) e, per un confronto internazionale, 
Höpflinger (r991) e Dorbritz (2ooo). 

2. VAII.IETA E CONTRADDIZIONI DELLA FAMIGLJA OGGl IN GEH.MANfi\ 

eomunque ampiamente eoneordi. Si puo a questo proposl-
to, ehe in Germania oecidentale il numero di senza fißli) nate 
nell' anno r965, sia quattro volte superiore a quello delJe donne nate 
nel 1935, ovvero il·32(Yo eontro l'sc;;L 

2.2.2 Matrimoni, convivenze, divorzi 

Se in una prima approssimazione si interpreta l' andamento della nat:a
lita eon1e espressione di una mutata eoneezione dei figli, allora si pos
sono interpretare in maniera analoga il tasso di nuzialita e il tasso in 
un eerto senso a questo eomplementare, ovvero quello di divorzialita, 
eome indieatori di una mutata eoneezione del ruolo della donna o, 
piu appropriatamente, delle relazioni tra i sessi. n nurnero ~ei rna
trimoni ogni r .ooo abitanti e rimasto eostante nel eorso degh 
eento anni, a prescindere dalle oseillazioni a momenti di 
tuttavia negli anni settanta si e registrato un ea1o, piu eonsistente 
la parte oeeidentale ehe in quella orientale Germania. . . 

Parallelamente si e registrato un aumento numero d1 eopple 
eonviventi non sposate, ehe vengono definite spesso, ma non del tutto 
appropriatamente "unioni non matrimoniali" more uxorio). 
Alla prima rilevazione rappresentativa nell' ambito di un eensimento per 
eampioni e emerso ehe nel 1972 in Gennania oeeidentale 1~ .. 
eonviventi non sposate erano 137 (di il r8A% eon fighJ; 
1991 tale cifra era di r,o66 milioni a Ovest e mila a . e nel 199~ 
di 1,551 milioni a Ovest (di eui il 22,5cYo eon e 503 müa a Est (eh 
eui il 4s 0/o eon figli). Al giorno d' oggi, dunque, sono le persone 
ehe non "mettono su una easa propria" o "famiglia" in stretta eonnes
sione temporale e morale al matrimonio, ritenuto inveee indispensabile 
dall'ideale del "modello di famiglia borghese". 

In relazione alla varieta di tipologie, e da notare a sua volta 
nel 1996 il 6o 0/o delle coppie era formato da un uomo eelibe e 
una donna nuhile, mentre nel 15 o/o dei casi uno dei partner era sepa
rato o divorziato e in un altro r 5 °/o lo erano entrambi. In un 
delle coppie la donna o l'uomo era vedova/o; in questa faseia la 
eentuale di coppie ehe hanno figli e maggiore. In un quarto 
eoppie l'uomo e in un quinto la donna avevano 45 o anni. Nel 
eonsiderare queste eifre bisogna tuttavia tenere· presente ehe 
tipo di eonvivenze di breve durata non viene completamente 
attraverso indagini eampionarie. Si deduee la eonvivenza more 
uxorio sia temporaneamente la forma di vita frequente tra i 
ni, la eui ed si aggira sui 2 5 anni. 

I dati relativi alle unioni non matrimoniali ehe vrene 
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operata una distinzione tra sessualita all'interno del rapporto di cop
pia e genitorialita... A questa separazione corrisponde un distacco 
dalle dottrine morali tradizionali del cristianesimo, ehe si manifesta 
anehe nella pratica, ampiamente diffusa, della prevenzione del conce
pimento. Una netta maggioranza (69,4 cYo) dei giovani in eta adulta fa 
uso prevalente di contraccettivi ormonali, anche se negli ultimi anni 
questa pratica risulta in leggera diminuzione rispetto ad altri metodi 
anticoncezionali (.Hübner et al., 1999). 

In relazione a queste trasformazioni si puo parlare quindi in certi 
casi di "disc:onnessione" tra matrimonio e famiglia, an ehe se alla luce 
di una simne varieta di tipologie appare piu adeguato parlare piut
tosto di "connessione precaria". Questo fenomeno rappresenta un 
aspetto importante della perditä di ovvietd subita dalle forme di fami
glia tradizionali. 

Anche l'incremento del numero di divorzi puö essere interpretato 
come espressione dei mutamenti a largo raggio ehe hanno interessato 
il modo di intendere la relazione tra i sessi e, indirettamente, anche la 
correlazione tra matrimonio genitorialita. Anche in questo caso si 
puo parlare di uno sviluppo secolare, poiche nel 1900 si registravano 
2. divorzi ogni ro.ooo ahitanti mentre cento anni dopo si e saliti a ro. 
I mutament::l piü significativi hanno avuto inizio dopo Ja seconda 
guerra mondiale. Nel 1950 il numero dei divorzi ogni ro.ooo abitanti 
era 27 in Germania orientale e 17 in Germania occidentale. Nel r96o 
questo numero scese in ent:ramhi gli st:at:i, t:occando quot:a 9 a Ovest: e 
I4 a Est. Nel 1978 ci fu in Germania Ovest un drast:ico crollo dovu
to ad alcune modificazioni legislative. Nel periodo immediat~mente 
successivo si registrö un incremento dei divorzi, il cui numero ha ri
preso a salire ]eggermente fino a raggiungere, nel 1999, quota 24 ogni 
ro.ooo abitanti a Ovest e quota 2 I a Evidentemente le norme 
giuridiche influenzano 1' andamento dei divorzi nel periodo, ma 
non a lungo termine. 

Non si regist:rano invece cambiamenti significativi negli ultimi de
o::nni nella percentuale di divorzi ehe coinvolgono famiglie con figli 
minorenni: circa il 50 <yo a Ovest e circa il 65-70 °/c) a Est. E invece 
aumentato il numero di divorzi, all'inizio nettamente rari, ehe si veri
f1cano dopo un periodo di matrimonio mediamente lungo e soprat:
t:utto molto lungo. Anch-.: guesta evoluzione viene interpretata unifor
memente come espressione sia della crescente autonomia della donna 
sotto il profilo economico e sociale, sia delle maggiori aspettat:ive di 
entrambi i partner nel modo di gestire la relazione. 

L'incremento assoluto del numero di divorzi rappresenta uno 
motivi principali per cui le donne si trovano, temporaneamente 0 

. VAJUETA E CONTnADDIZIONI DELLA FAMIGLJA OGCI IN CERMANII\ 

permanentemente, a gest:ire da una 
base ai dati statistici uHiciali) la diffusione 
e nettamente aumentata. Nel 1995 la percentuale di famiglie mono
genitoriali con f1gli era, complessivamente, superiore al 8 °/o, ovvero 
due pünti piu alta rispetto alla media dei dell'Unione 
(Micus 1998l. L'8 5 °/o delle famiglie monogenitoriali '''''Y\'"''''t·n 

madre e uno o piü figli. Tut:t:avia, anche per questa 
emerge a livello microscopico una variet:a dinamica ovvero 
in termini di composizione della famiglia corso della vita. 

Unioni non matrimoniali, separazioni, e condizione di 
nitore acquisito costituiscono motivo di regolazione giuridica sia 
fattispecie specif1ca ehe nell' ambit:o della politica giuridica. Si e t:cnt:a~ 
ti al proposit:o di sottolineare uno speciale le dt 
vit:a privata sono liberali e di conseguenza maggiori sono la 
richiesta e il bisogno di intervento giuridico, sia a livello di legislazio
ne ehe di regolamentazione del singolo caso. L' esempio polit~co-giuri~ 
dico piü attuale e quello della discip]ina giuridica della convwenza eh 
coppie formate da persone dello stesso sesso. 

2.2.3. Al1ungamento della vit:a 

Il terzo mutamento importante nella morfologia delle forme eh vita 
privata, delle famiglie e dei matrimoni deriva dall' aumento 
tat:iva di vit:a. Per gli uornini nati t:ra il 1901 e i1 1910 ast)et:t:at1va 
vita al momento ddla nascit:a era di 45 anni, mentre per 
nate negli stessi anni di 48. Per gli uomini e le donne nati n~gl~ an~i 
tra iJ 1995 eil I997, invece, e stata stimata _eh Vlta rl-

spettivamente di 7 4 e 8o anni. Solamente aver compmto ses-
santesimo anno di eta, gli uomini nat:i all'inizio del xx secolo 

110 contare di vivere altri 13 anni; si prevede ehe alla stessa cta 1e 
generazioni piu giovani vedranno davanti a se ancora I 8 am~i di vit:a. 
Per le donne questi valori sono rispettivamente r 4 e 2) anm. La 
rat:a della cosiddetta convivenza tra le generazioni si e dunque 
gata, sebbene sia le donne ehe gli uomini diventino genitori a un' eta 
piu avanzata rispetto ai decenni passati. 

Si trat:ta di mutamenti rilevanti per quanto riguarda il potenziale 
relazionale tra nonni e nipoti. Le analisi dei ehe provengono dal-
le indagini effettuate periodicamente sul socio-economico evi-
denziano il quadro seguente (Laute1·bach, 1999): il 13 c~c~ dei 
nati negli anni compresi tra il 1941 e il 1946 non aveva nonni 
mento della nascita, ment:re tra quelli nat1 anni 198r-86 la per-
centuale e del 6%. Il 13 o/c) dei bambini nati anm aveva 
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tutti e quattro nonni all' eta di ro anni, mentre tra bambini nati 
quarant' anni dopo 1a percentuale gia sa]e al 36%. Tuttavia, essendo 
diminuito il numero assoluto di bambini, eome aeeennato in prece
denza, si verifiea un fenomeno storieamente nuovo: sembrano esserci 
progressivamente meno nipoti e piu nonni 6 . 

2.2-4. Nuclei familiari 

Questi sviluppi si riflett:ono nella morfologia nuclei familiari. Stu
di piu approfonditi interpretano tali fenomeni attraverso quella ehe 
viene definita della polarizzazione" (Strohmeier, 1993, 1996; 
liöhn, Dorbritz, 1995; Wagner, Franzmann, 2ooo). Essa afferma, nel
la sua formulazione piu generica, ehe tutte le forme di vita privata si 
dividono in due forme dominanti, alle quali si aggregano delle mino
ranze nurnericamente poco consistenti. Nel caso delle famiglie, ad 
esempio, questa tesi risulta applicabile alla contrapposizione tra nu
clei familiari nei quali vive una sola generazione e nuclei familiari nei 
quali convivono due generazioni (\X'agner, Franzmann, 2ooo, p. 159), 
le cui percentuali Ü996) sono a Ovest rispettivamente 64,7 e 34,3% e 
a Est rispettivamente 59,9 e 39,2 %. Solamente nell'r% circa dei casi 
all'interno del nucleo familiare convivono tre generazioni, mentre il 
numero de[ nuclei familiari composti da una sola persona in Germa
nia occidecttale e aumentato di un sesto rispetto al 1972. Aneora piu 
marcato risulta l'aumento del numero di nuclei familiari monogenera
zionali e composti da una sola persona nelle grandi per le quali 
la tesi della polarizzazione viene estesa all' affermazione ehe vi e una 
eontrapposizione interessante, anehe dal punto di vista politieo, tra 
"famiglie" e "nuclei familiari senza figli". La tesi della polarizzazione 
eontiene anehe una eomponente socio-geografiea e socio-eeologiea. I 
proeessi di formazione di una famiglia sono in buona parte legati an
ehe a questioni di mobilita spaziale. Il fenomeno della suburbanizza
zione in Germania trae origine dal desiderio, legato alla presenza di 
figli, di spostarsi dalle eitta alle zone periferiehe eireostanti in modo 
da farli erescere in un ambiente non urbano. conseguenza e il di
radamento delle forme di vita familiari eon bambini neUe citta e la 
:;egregazione all'interno delle stesse di quelle inveee partieolarmente 
svan taggi ate. 

6. Sono in fase di mutamento non solo la morfologia dei rapporti "verticali" 
bensi anche "orizzontali" all'interno della famiglia, ovvero tra fratelli e sorelle. Su 
questo argomento, ancora poco studiato, si vedano Liegle (2ooo) e Seiffge-Krenke 
(200I ). 
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11'' . nuclei U n a po1arizzazione ana1oga s~ ri_scont.ra a m t,e~no o 

1. . 'nerazionali dei qu_ah nspettlvamente 11 3 7,7 X) . 
1an monoge ' , · 1 eomngate 
Ovest) e il 42 2 o/o (Germania Est) sono eomposti cO a ·) '1 __ · . o; 

' . ·1 6 cYc vest e 1 4/,7 1o senza figli e rispettlvamente 1 5 J,7 o ]' nt .) 
1 , In caso . aume ( (G · E t) eh. una so a persona. - . 

:rerrf1anla . s ' . . . - , . j t1'l sola oersona nsulta rneno d' 1 i fam1han compostl oa u c , t 

numero 1 nuc e . eosi chiara e faeile non dobbiamo 
marcato. An ehe .se, aÜparel . r zazione costitui~ee una semplificazione, 
tieare ehe la tesl ue. a po ar~z. ,· 1e op-

h / , li indieaton demografiel . . . . · 
pere e_ s~Jesso neg . 1' tall. ta vanno l)ersi. I1 cambJamento eh Sl-

t 1 mutament1 c 1 men c 1 . 1 / 1 po~ e e h o subito il matrimonio e la famigha, none le . e 
gmficato ehe . ann . f . n e solo di natura quantitativa ma 
me di vita pnvata, 111 attl, no . , . . , . " 
qualitativa. Quest'ultima affermazw~e puo csselc 
drando i dati demografiei secondo dtverse come presen-

teremo nei prossimi paragrafi. 

2 .2 .5 . La prospettiva 

. . . . , e ortata eon sempre maggiore intensita 
La prospetttva del figh vlen. p . , , , all'interesse per la 

· bbl' · dibattiti e acqmsta 1mportanza 
1 n~~i~~~a d~~{'infanzia e per il suo collegament:) tl~asversale _con a 

]~ d lla famiglia risvegliato dalle eonvenzwm ONU sud1 
tlca e · , ue rap-. .. (l .. h. ) Ouesto e quanto 
bamb1m ,usc er, 2000a · "' . · . , ·. i·l del cmnitato 

. . , . . teria soClale, ovvero mu penz ( . 
Porti pm reeentl 111 ma. . 1 f . 1. ·lJ .. a (_WI.sser1schaftliehcr Bel-- '1 M' t ro per a am g c c • 

scientiüeo pr~sso : . 1111S e orto sull'infanzia e la giovent~ . 
rat, 1998) e 11 dec11110 rapp · eondizioni d1 vJta . 11 rappresentazwne · ·· ' · 
I998) mcentrato su a.. . f . d ll'assistenza all'infanzia. Secondo 
bambini e sulle prestazwm ormte1 a c . • bambini al di 

· · · · ffi 1. 11· nel r 996 a maggwr i datl stat1st1c1 u. ca'. · 
1
.. (8

45
°/

0 
a Ovest, 

d ". I anni e creselUta eon entram )J. 1 ' s· 
sotto el 4 r 1 ' alentemente con la mache. L la a 
78o~~ a Est), mentre g 1 a :ndp.reb.v b' . -. ce eon un o una 

0 . ca 1a meta . el am 1111 er es . . . !': . . 

ehe a vest e1r . bambini ehe (in eta compresa tra 1 cl e 1 9 
sorella. La percentua1~ dl ... , 1 a Ovest (28,6c% vs. 

') ora figh umel e a ta a 
anm sono anc . f e~o puo essere ricondotto al ealo na-
r6,6o/o), ma questo eno~ 'fi . . tedesca (Engstler I998, p. 

. · d d 11 1 111 cazwne ( · · c · ' · _., 

sclte nel peno o e a r u . 1 maagiore di bambini a l:'..st cre-
citato in precedenza. Una percentua e bh: - " 

1 adre fenomeno e e essere 
see solamen~e c1onf a mh il 'nu-mero di figli avuti da clonne non spo-
ricondotto s1a a atto e · e · · · · . d · 

. , . , 1 ato sia al fatto ehe un numero maggwre 1 sate e pm e ev . , c • 

rispetto alla Germania Ovest ass1ste alla 
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tori. Nel 1999 su 1.ooo divorzi il numero di bambini coinvolti era in 
med,ia 733 a Ovest e 870 a Est (Emmerling, 2oo1). 

E importante inoltre, in quanto indicatore di sintesi delle condi
zioni di vita dei bambini in Germania, il fatto ehe la percentuale di 
coloro ehe crescono in istituto e molto bassa. Poco meno di un ter
zo cli questi bambini vive in citta con piü di 3oo.ooo abitanti e un 
altro terzo in zone rurali (BMFSFJ, 1998, p. 11). Si calcola ehe 1' 1% 
dei bambini sia portatore cli un handicap grave. 

Per quanto riguarda i mutamenti nelle situazioni familiari vissute 
dai figli (primogeniti); emergono clelle nette differenze tra e Ovest 
(Alt, 2001). La maggior parte dei bambini ehe crescono o sono cre
sciuti nei vecchi Länder hanno o hanno avuto fino al diciottesimo 
anno di eta situazioni relativamente stahili. L'82A% dei primogeniti 
della coorte piü anziana non ha assistito, fino al compimento della 
m aggiore eti, ad alcun mutamento ehe riguardasse la forma cli vita 
dei genitori. Lo stesso vale anche per il 79,2 cYo dei bambini della co
orte piü giovane. Tuttavia, il fatto ehe i bambini piü "anziani" della 
coorte piü giovane abbiano appena ro anni induce a ritenere ehe si 
vc:rificheranno molti altri cambiamenti all'interno della stessa. Confer
mano questa ipotesi i dati relativi ai bambini nati tra il 197 4 e il 
1980. La percentua]e cli coloro ehe possono vantare per il passato si
tu azioni di vita stabili scende al 7 5,5%. 

Nei nuovi Länder la situazione presenta notevoli differenze. Il 
. ,8 ~) dei bambini della coorte piu anziana ha assistito, fino al rag

gmngtmento della maggiore eta, ad almeno un cambiamento delle 
proprie c:ondizioni di vita. Poc:o piü della meta dei bambini della 
c:oorte piü giovane, invec:e, non ha ancora vissuto alc:un c:ambiamento 
nella forma di vita familiare. Un bambino su tre puo vantare un 
cambiamento, mentre un bambino su c:inque puo c:ontarne piü di 
quattro. 

Se neU' osservazione si opera una distinzione tra figli legittimi e fi
gli iUegittimi, si nota ehe, sia a Est ehe a Ovest, per bambini nati 
all'interno di un matrimonio il dschio di subire dei mutamenti nelle 
condizioni di vita e ridotto. Nascere, invece, al di di un'unione 
matrimoniale aumenta Ja probabilita di assistere a dei cambiamenti 
familiari di nuovo in misura maggiore in Germania orientale. Allo 
stesso tempo risulta interessante riscontrare come l'unione non ma
trimoniale in quanto forma di vita stia acquistando stabilita a presc:in
dere dalle diverse c:oorti. Molti dei figli illegittimi vedono modificarsi 
il !oro ~tat.us. grazie al successivo matrimonio dei genitori entro i pri
mi anm eh vtta, mentre piu tardi questo non avviene ehe raramente 
(Rupp, 2ooo). 
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2.2.6. Famiglie straniere e inovimenti migratori 

Nel 1997 le persone residenti in Gennania con cittadinanza straniera 
erano 7:366 milioni, ovvero circa un decimo popolazione. La 
maggiorparte proviene dai seguenti paesi: Turchia 2,1 
slavia 7 2 r mila, Italia 6o7 mila, Grecia 3 6 3 Croazia 2 o6 
(BMFSFJ, 2ooo, p. 65). In questo contesto sono citare anche i co-
siddetti Aussiedler (c:fr. ivi, pp. 56 ss.), ovvero risiedeva-
no a Est dei fiumi Oder e Neiße prima dell'inizio della seconda 
ra mondiale. Poiche 1' acquisizione della c:ittadinanza tedesca e 
plinata secondo il principio dello ius sanguinis, a questi 
spesso intere famiglie, il c:ui numero osc:illava tra. centomila, e _ 
trocentomila all' anno, venivano riservate un' acc:oghenza e un asslstt~n
za particolari, non solo per motivi economici, ma anche per motivi di 
natura sociale e culturale. 

Questi piccoli gruppi di popolazioni, ai se ne aggiungono 
altri, numericamente meno consistenti, sono gia di per se '--l'~"-'-'"'-'-·'"'-·~ 
sotto molti aspetti. Per questo sarebbe poco in una panora
mica come questa, contrapporre in blocco le famiglie straniere a 
quelle tedesche. Per una descrizione specifica si rimanda al sesto ra~)
porto sulla famiglia (BMFSIJ, 2ooo) e alla bibliogra.fia_ ivi .conte_nuta, m 
particolare alle relazioni degli esperti, nelle .quah_ s1 ev1denz1a come 
all'immigrazione degli stranieri (1995: 765 mtla) s1 contrapponga una 
consistente emigrazione (1995: 567 mila). Gia queste eifre danno 
un'idea della portata di questi movimenti, rilevanti an ehe. sul 
familiare. Essi contribuiscono in ampia misura a rafforzare 11 momen
to dinamico della varieta di forme di vita familiari. 

2.3 
Compiti e prestazioni della famiglia quotidianita 

e nelle diverse situazioni della vita 

2.3.1. Trasformazione dei compiti e prestazioni 

I compiti attribuiti alle famiglie e le prestazioni da poste in 
atto si modificano nel corso del tempo. 

Il complesso dei compiti legati alla socializz.aiione : la ~ua at_tua
zione costituiscono un argomento controverso dt pubbhca chscusswne 
in Germania gia da parec:chio tempo. Se da una parte_ Ia d~m~cra
tizzazione della c:omunicazione familiare e 1' arnpio margme d1 azwne 
c:oncesso ai figli (Schneewind, 2ooo), diversamente marcato a Est e a 
Ovest (Uhlendorff, 2oor), vengono ritenuti un successo, dall'altra 
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portano a chiedersi in maniera critica se le famiglie di oggi preparino 
i figli alle sfide della concorrenza su scala internazianale in modo suf
fic.ie~nemente coerente ed efficace. Inoltre, le nuove tecnologie danno 
ongme a compiti inediti; esemplare a questo proposito e l'insieme di 
temati~h~ l~gate all'educazione ai media (Lange, Lüscher, 1998) ehe 
le fam1ghe mterpretano nei modi piu diversi, come dimostrano i ri
sult.ati tip~]~gici .specifici (Burkhardt, 2001). L'attribuzione di questi e 
altn comp1t1 ha mdotto a parlare di "professionalizzazione" del ruolo 
dei genitori, in particolare di quello della madre, e a prendere in con
siderazione i relativi pro e contro (Pasquale, 1998). Nel complesso si 
nota ]e maggiori pretese avanzate nei confronti del sistema d'i
struzione e delle competenze dei figli si riflette in maggiori esigenze 
d.i organizzazione dell' ambiente educativo domestico e di partecipa
zwne a quegli ambienti per principio rilevanti per la socializzazione, 
quali asili, sowie, associazioni (Wissenschaftlicher Beirat, 2001, pp. 
1oo ss.). I processi di trasformazione sociale vengono inoltre ritenuti 
necessari per preparare i figli al futuro mondo dellavoro. Questo at
teggia~11ento trova evidente espressione nella mentalita dei genitori te
deschi, secondo i quali i figli dovrebbero utilizzare il proprio tempo 
libero non solo per "giocare" ma an ehe per prendere parte alle sva
riate opportunita istituzionalizzate offerte al di fuori della scuola 
(Büchner, Koch, 2oor). 

La trasformazione della famiglia da comunita educativa a comuni
t:a di relazioni impone nel complesso un'emancipazione dei bambini e 
dei giovani, ma nello stesso tempo genera nuove contraddizioni nella 
convivenza familiare. La perdita di ovvieta comporta una serie di 
complicati processi di negoziazione e una riflessione continua sugli 
Standard di valore all'interno della famiglia (Hoffmeister, 2001 ). Se 
questa rappresentazione comunicativa riesce, allora si puö dedurre 
ehe il clima familiare sia favorevole allo sviluppo figli (Schnee
wind, 2ooo). Tuttavia, questa cultura della comunicazione alberga in 
se anche il rischio del fallimento. 

2.3.2. Famiglia e mondo dellavoro 

I1 problema della famiglia e del lavoro retribuito viene inguadrato 
nell' ottica del mutamento strutturale e della globalizzazione. Ma guali 
sono gli sconvolgimenti ehe colpiscono 1' essenza della vita familiare 
quotidiana influendo sulla logica delle biografie familiari? 

La situazione att:uale e caratterizzata da una crescente instabilita e 
discont!nuita della vita professionale, costellata da contratti a tempo 
determmato e da parentesi di disoccupazione o di aggiornamento. 
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Inoltre sono in atto sia una deregulation 

flessibilizzazione delle sue tipologie oraric 
una 

zyk, Voß, 2000; Statistisches Bundesamt, 2001). Solamente per il 
r 5 <yo degli occupati le condizioni lavorative r~spetta.no u;1o stat:dard 
normale il restante 85°/o lavora secondo una t1polog1a o 1 alt:ra d1 ora
rio flessibile, come evidenziato da un'indagine sulle tipologie 
orari di lavoro e sui desiderata (Groß, Munz, 2ooo). Lavora con ora-
rio flessibile 1'89 o/o degli occupati ehe vivono con il/la e un 

figlio. . . . 
Il cambiamento radicale del comport:amento lavorat:lvo mteressa 

soprattutto le donne madri. Il numero madri l~voratrici e 
continuo aumento e il periodo della loro non occupaz10ne 
mitato alla fase in cui i bambini sono in eta prescolare. In 

1996 due terzi delle donne il cui {1glio min(Jre. aveva un' cta com
presa tra i 6 e 1 4 anni svolgevano lavoro ret:nbmto. La percentuale 
di donne OCCUpate ll1 questa fascia e saJito, daJ 1972 al 1996, da} 44 

al 62Sla (Engstler, 1998, p. 110). 
Molto ridotta e invece la partecipazione al lavoro 

part:e delle madri con figli al di sott~ dei 6,.anni. valutare que
sti dati bisogna tenere presente pero ehe lmcrem~'nto dell'occupa-
zione delle madri nei vecchi Länder e escluslvamente 
mento delle attivita a tempo parziale. Questi nessi sono 1~eno mar-
cati in Germania orient:ale: la caduta tasso di occupaz1one 
madri con bambini in eü compresa t:ra i 3 e i 5 anni dal1'83.

0/c). 
1991 aJ 65°/0 Jel 1996 e da ricondurre a} "can:bian~ento d1 S1Ste
ma" e in particolare alla disoccupazione ehe ne e denvata nei nuo-

vi Länder. . 
Gli orari di lavoro non sono gli unici met:ronomi esterm di un 

certo peso ehe scandiscono il tempo della fami?lia. Altri 
levant:i sono la cultura dell' associazionismo, partlcolarment:e 
in Germania, il tempo necessario per gli adempin1enti unDcJcattcl, 
per gli acquisti e per 1' aggiornament? p.ersonale. Per 
condivisione familiare del tempo, costltutlva della 
lentemente concentrata nei pasti, nelle e in . . . 
miliari, ~~ necessario dunque sincronizzare i tempi della fa:Tttgha con 
guelli del sistema assistenziale, del . siste~a-lav~ro e d~g}1 . . . 
di servizi (Bauer, 2ooo). A questo s1 aggnmge, 111 termm1 dt mob!ll-

ta spaziale, la complessa rete di vie di comunicazione eh~ 
la famiglia e di cui si puö venire a capo solamente ~razte 
strutture capillari CHeine, Mautz, 2ooo). base dt . 
meni, nel dibattito pubblico tedesco si delle voc1 
pongono di considerare la famiglia come "una professione)' 
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va, in rnodo ehe venga maggiormente rieonoseiuto, non ultimi an
ehe da eoloro ehe deeidono in materia politiea eeonomic1 il 
eomplesso, insieme di prestazioni poste in atto dalla famiglia (<Lei
p~~t, 2~)o:). Questo p_roposito viene supportato da aleuni approeei 
per un etlca della fam1gha (Arn, 2ooo). 

2. 3. 3. Time btJdget: eom 'e strutturata nel dettaglio 
la vita quotidiana della famiglia 

Le a~al~si d~ time ~xtdget permettono di gettare uno sguardo sugli 
effett1 eh reoproea mfluenza tra famiglia e sistema-lavoro e sulle det
t~gliate ~tru.tture. int.erne della vita quotidiana della famiglia. Per la 
C:rermama s1 fa nfenmento all'indagine di time budget effettuata nel 
199I/r992, ehe e stata replicata nel 2oor/2002. 

Particolarmente interessante e vedere quanto tempo viene dediea
to ai figli: 

in tutte l~ fam~g~ie con bambini le donne dedicano loro piu 
t~1:1po .ehe gh uom1111, an ehe. se questi ultimi si occupano molto di 
pm de1 .loro .figli rispetto aHa generazione preeedente. La quota 
eomplesslVa d1 tempo dedicata ad aecudire i bambini fintanto ehe 
il piu pi~~o~o ha meno di 3 anni (sia eome attivita principale, sia 
eon:e at.tlvlta e_ontemporanea) e di 4 ore e 45 minuti per le donne 
e. d1 so~l 90 mmuti per gli uomini. Oltre al tempo speso per aeeu
dire atttvamente i. bambini, le donne passano eon loro, ad esempio 
mentre svolgono 11 lavoro domestieo, altre 4,5 ore al giorno, men
tre gli uomini 2,5; 

il tempo mediamente investito per aceudire i figli e il tempo tra
seorso eon loro diminuiscono man mano ehe questi erescono. il 
bambino piu piecolo della famiglia ha un'eta eompresa tra i r2 e i r6 
anni, il tempo a lui dedieato r!lsulta ridotto al 15 cYc) di quanto dediea
to dai genitori ai figli con meno di :3 anni. Il tempo trascorso insieme 
seende inveee solamente al 4o':Yo; 

un' analisi dimostra ehe il tempo traseorso dalle madri con i 
propri bambini si eoneentra nei fine settimana in misura maggiore ri
spetto madri sposate. Le madri sole eon figli al di sotto dei r6 
anni t:aseorrono insieme al piu pieeolo di loro 8 ore al giorno du
rante 11 weckend, ovvero 2 ore in piü ehe negli altri giorni della set
timana. 

Un indicatore a eui si fa spesso riferimento per analizzare struttu
ra!mente la vita quot:idiana della famiglia sotto il profilo dell'ugua
ghanza e dell' equita e quello della suddivisione del 1avoro domestieo 
tra uomo e donna. Le faceende domestiebe rimangono prerogativa 

2 , Vi\JUETA E CONTRADDIZIONT DELLA FAMIC;LJA OCGI !N GLm(v1ANTA 

delle donne ehe continuano a svolgere la stragrande maggioranza del 
lavoro. Qu;sta suddivisione poco varia a seconda del tipo 
miglia. Nelle coppie eonviventi non sposate con f1gli, le don~e dedi
eano quasi 3 ore al giorno alle attivita domestiche, mentre gh u\.JllHJcH 

solo un' ora. Le eoppie sposate eon {-igli, quindi per cosl clire le 
glie normali o borghesi, sono dal punto di vista della d!visionc del 
lavoro addirittura molto piu eonservatriei. Le donne dedteano .5 ore 
al giorno all'economia domestiea, mentre gli uomini appena un'ora. 
Interessante e il fatto ehe Je madri sole dedicano alle faceende eh easa 
solamente mezz' ora al giorno in piu rispetto ai padri soli. Maggiore e 
il grado di istruzione della donna e minore risulta il suo impegno 
le faceende domestiehe, senza ehe questo pero venga eompensato 
un aumento del contributo masehile. Da studi speeifiei sul telelavoro 
e emerso inoltre ehe nemmeno le nuove forme eH organizzazione del 
lavoro modifieano di molto la divisione eompiti tra i sessi 
(Sehmook, Konradt, 2ooo). 

2.4 
Relazioni tra sessi e generazioni 

Il mutamento della composizione della popolazione per fasce di eta e 
1' allungamento della vita media hanno eome eonseguenza un aur:1er:-to 
del potenziale di relazioni tra tre o addi~ittura .qua:tro g~ne~·aziom e 
dell'importanza ehe quindi rivest:e la gestlone d1 tah relaz1?n1. . . 

A questo si deve aggiungere per la Germ~nia. cl:-~ ogg~ eome 1en, 
a Ovest come a Est, il rapporto tra le generaz10111 pm anz1ane e quel" 
le piü giovani, ormai eostituite non solo d~i figli. ma an ehe ~ai . 
risulta influenzato in vari modi dalloro comvolgunento negh anm del 
Nazionalsocialismo. Si tratta di una tematiea torna eontinuamente 
a emergere nei romanzi, ma anehe nell~ a?al~si socio~o,giche 
hal, 1997), mentre un ulteriore punto d1 nf~nment~ e sp.e~so rappre
sentato, nelle analisi sulle generazioni, dagh avvemmentt mtomo 
1' anno ehiave r 968 (Bude, 2ooo). In Germania orientale un' altra. te~ 
matiea attuale e quella del diverso impegno politico generaz~on~ 
all'interno della stessa famiglia ehe si ripereuote anehe sulle relazwm 
di parentela. Le rieerehe dimostrano eome, in questi eas.i, ~~ffiorino 
nettamente le ambivalenze ehe eontraddistinguono le relaztom tra gc-
nerazioni (Bock, 2ooo; Ecarius, Krüger, r997) 7

• 

A prescindere da questa specifiea problematica, ci sono segnali cli 

7. Sulla tesi generale, secondo la quale la delle relazioni tr~ , . . 
all'interno della famiglia presuppone cli rapportarsi alle ambivalenze, cwe 1n ulttma 
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tensione nel rapporto tra le generazioni, e in partieolare, sul mereato 
dellavoro (Saekmann, 1998). Una retorica pubbliea diffusa attraverso 
i media e 1a letteratura speciaHstica (Bräuninger et al., r 998; Lange, 
1 999) parla di gravi perieoli, paventando talvolta addirittura la mi
naecia di una "guerra" tra generazioni. 

Per eontro viene argomentato ehe le relazioni tra generazioni al
l'interno della famiglia sono relativarnente strette. 

Nello speeifieo si afferma eomunque ehe in molte famiglie le ge
nerazioni, o per lo meno singoli eornponenti, abitano relativamente 
vieini gli uni agli altri. Piu di un anziano su quattro sopra i 70 anni, 
ehe abbia almeno un figlio aneora vivo, vive eon lui nella stessa farni
glia o abitazione. Se si eonsiderano anehe quelli ehe abitano nelle im
mediate vieinanze di ahneno un figlio, la pereentuale sale al 4 5 o/c). In 
termini eonereti, eio signifiea ehe quasi una persona su due sopra i 
69 anni avrebbe - senza molti problemi - a disposizione degli aiuti. 
Se per questa meta searsa ei sono da un punto di vista strutturale 
buone opportunita di eontatti cliretti e frequenti, per tma pereentuale 
non irrilevante di persone, ovvero il ro 0/c) degli anziani eon piu di 69 
anni, queste opportunita sono pratieamente inesistenti - a meno ehe 
gli intervistati o i loro figli non si trasferiseano (Kohli, Szydlik, 2ooo; 
Künemund, l\1otel, 2ooo). 

Il sesto rapporto sulla famiglia (BMFSI~J, 2ooo) doeumenta detta
gliatamente ehe esistono delle differenze nelle relazioni tra genera
zioni all'interno delle famiglie straniere rispetto a quelle "autoeto-

. Emerge un altro aspetto della varieta eontraddittoria. I~ pur 
vero ehe la pereentuale di persone anziane nella popoiazione stra
niera e ridotta; e anehe vero pero ehe di queste una pereentuale 
1rolto superiore a quella degli anziani tedesehi abita eon i propri 
figli e nipoti; in base ai dati del eensimento nel I995 queste per
ecntuali erano rispettivamente del 30 e del I 5 °/o (BMFSFJ, 2ooo). Se 
si tengono in eonsiderazione le differenze eulturali nella eoneezione 
del ruolo degli anziani, questo risulta un elemento importante della 
rigidita eon cui vengono eonfigurate le relazioni. A questo si eon
trappone pero il fatto ehe molti dei nipoti stranieri sono nati in 
Germania e, frequentando scuole tedesche, sono esposti a forti pro
cessi di assimilazione. 

Per quanto riguarda la gestione relazioni in senso stret:to, il 
primo elemento interessante e la frequenza dei contatti. Sulla base 

an alisi a dfC•"I'Ptv>n?P 

(2ooob). 
non risolvibili, cfr. Lüscher, (r998) e Lüscher 
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I. · 1· d 11 di ricerea della Prima indagine sulla famig la, qumc 1 . e a 
( 8 ) _ ...... , .. ".~L, ehe percen-

vecchia" disponibile, Bertram 19951. P: 1_ I . . . 

tuale di attivita di eomunicazione dei figlr (adulu) vcrso 1 . 

tori e compresa tra il 40 e il 70%) in tutte le _Per 1 . 
·d· · figh mvece tale percentuale di contatto quott Ian? eon 1 . . . , ~ ~ . . . . 

'I ·1 o; a seconda della regwne. Fratell1 e sorellt emergono tra 1 20 e 1 50 ;o, · . . . . 

molto piü raramente eome interloeuton quotldtam». 
L'indagine tedesca sugli anziani (Kohli, Kühnemund_," 20oo}, mo-

stra una significativa differenziazione sulla ba~e . fr~qu~~1Za 
· · fi 1· 11'' d lla fam1gha Solo 11 9 Yc) eontatti tra anz1a111 e 1g 1 a mterno e . · c. • . · , , 

. . . d lie donne tra i 6o e gli anm con uno-tre ha mcuo 
uom1m e e . . ~. · 1' · j. · -
di uattro contatti a1 mese con uno dr questl. 1 uttavta . mc a~me 

q h r· contatti con 1' eventuale secondo o terzo Ggho sono eumenta c e · · · 1 · 
f ~ t. C'uesto risultato mostra una certa ana ogta con 1 meno rcquen L < , , 

. . . . . 1' d . . ali emerge spesso e uno sulle prestaz1om assrstenzra 1, a1 qu. . · . , . , , . -~ 
:figli ad assumersi la responsabilita pnnopale per la ncgoztazwne 

prestazioni di assistenza. . . . . , . ; 
I. . 1- connesso con tl grado dt mtensltA nt1mamen .e · · 1 · · j tU 

. . fi 1' , .1 1 ro valore nell'insieme re azwm soc ~ ' 
tra genlton e 1g1 e t o . ~. . 'f . _ .,-"' -]" --~-

• J·_ 11'' , d lle reti soeiah. Sr nleva um ormemettte_ e Je, I e qull1Gl a mterno e - . . f' 
1
. 1 1-· , 

. . J· .· t le relazioni tra genrton e 1g 1 aou t1 sCJno lazrom (Jl eoppla a par e, . . r . . . r • 

piu strette di qualsiasi altra relazwne eh parentela, c 1 amlclzla o 

vicinato. l · · "ioni c r·lp-Una dimensione importante delle re ~~lo~l tra genera~. . . . , .. 

t ., t dal sosteo-no offerto dai famrhan attraverso 
presen a a - o . • . . . ·- "'~,··~t-1 della 
materiali o aiuti non monetan. l;_,ssl ~m~con~ .1 . ,, - . . 

. 1' , , o 1' estJressione delle relaz10111 famdtan. Le pre.)tazwnl . 
mtg 1a c son t . . ·l . · · , riceve mostra m 
vate possono riflettersl 111 guac agm emotlvt se . - ,h· 

. · , ff tt verso ovvero se c J cambio piü attenzlOne e pm a e o ,. ll f . 1', I 
:le nfforzarsi la sua posizione sociale all mterno de a am1g u. . . 

~::sferi,menti monetari e gli aiuti non monetari posso~~ essere messt 

h . I r. tra loro ad esempio se a versamentl m denaro 
anc e 111 re azwne . . .' .· sulla 
no seguito benaccettl arutl l:o_n moJ~etan o 
rieta tra generazioni in prevlslone eh future ;).ll\.\UL• ... '-''·" 

sendorfer 2000, PP· 27 ss.). . f · .. · ' ratJ-
L ' . oggr· tJiu esauriente su questl· tras ·emnentl e t a trattazwne a · t , . · . · · d · 

d . d t' della gia citata indagme sug1t anzlanl el presentata a1 a 1 . '. . . 

correlati del gruppo d1 studw eh Berlmo. . 
Al centro sta lo studio gia piu volte _otato. 

porto sugli anziani) sul flusso di :rasfe.nmentl, .d~l 
estrema sintesi, ehe della "generazwne mtermecha , il y/Yo 

nel terzo rap
risulta, in 

in-
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tervistati trasferisce ai figli ormai adulti denaro e beni materiali, men
tre il r 3 cYo ai nipoti. Il ro,5 cyo degli intervistati di questa generazione 
d' mezzo riceve a sua volta dai propri genitori anziani delle sovven
zioni. Nella direzione opposta le prestazioni sono molto piü modeste: 
i] 2% dei figli adulti sostiene i propri genitori e il di questi 
ultimi sostiene, a sua volta, i propri genitori in eta avanzata (Kohli, 
Szydlik, 2oool. 

Ne! complesso, i trasferimenti privati attenuano le differenze di 
reddito e di patrimonio tra le generazioni. Künemund e Motel Cz.ooo, 
p. 134) mettono in eviclenza due risultati: 

In primo luogo gli anziani non sono semplici pereettori passivi di trasferi
menti privati o assistenziali, bensi spesso eoloro ehe prestano sostegno all'in
terno delle famiglie. Solamente in eta molto avanzata, quando il bisogno di 
cu ra e di assistenza diventa ereseente, il numero di eoloro ehe rieevono so
stegno privato supera guello di eoloro ehe lo danno. In seeondo luogo, nella 
m;;:ggior parte dei easi il sostegno familiare intergenerazionale e determinato 
da una eombinazione di motivi. 

Tra le conclusioni degli autori anche la constatazione ehe esempio 
riducenclo le pensioni sarebbero clirettamente minacciate le prestazio
ni di sostegno poste in essere dalle persone anziane e ehe, per di piu, 
sarebbero i giovani a dover maggiormente sostenere gli anziani, con 
possibili ripercussioni sulla qualita delle relazioni familiari. 

E lecito presumere ehe un articolato sistema di previdenza per 
la vecchiaia non solo non comprometterebbe la disponibilita degli 
anziani ad azioni di sostegno per la famiglia, bensi in certe eireo
stanze addirittura la aumenterebbe. Questa relazione vale anche per 
l' assistenza professionale. L' effetto sarebbe quello di aumentare la 
disponibilita all' aiuto e all' assistenza personale dei familiari piu an
ziani. 

In questo contesto si deve tenere in eonsiderazione anehe la ere
seente irnportanza del fenomeno eredita. 

Di conseguenza sono aumentati anche il numero e il valore stima
ti delle eredita. La situazione della Germania puo essere descritta con 
una formula semplice, ehe recita: il patrimonio delle generazioni ehe 
hanno rieostruito la Repubblica Federale dopo la guerra era, nel 
2ooo, di circa 2.ooo miliardi di marchi. Si tratta tuttavia di valori 
medi; inoltre, Je eredita risultano molto piu consistenti a Ovest ehe a 
Est (Sehlomann, 1992; Motel, SzydJik, 1999). Basandosi sui dati rife
riti al panel socioeconomico, Lauterbach e Lüscher ( r996) hanno sti
mato ehe la percentuale di persone ehe negli anni compresi tra il 

6o 
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r96o e il r98o hanno benefieiato di un' eredita e salita r al 2 r c;~). 

La maggior parte ha tra i 3 I e i so annL Pili t dt\f11ta \\ ttdd\ta 
una famiglia e maggiori sono sia la probabiiita di ereditare ehe il pa-
trimonio ereditato. A questo si aggiunge ehe due terzi delie '"'·"·' .... F,'"'

beneficia1·ie di un'eredita sono proprietari di immobili (Lauterbach, 
Lüscher, 1996, p. 83). 

2.5 
Politica della famiglia 

1\!Ieno il eoneetto di famiglia e seontato e tanto pm variegati sono 
tipi e i modi di convivenza familiare, tanto piu controverso risulta 
I' ambito della politica familiare 8

. Fintanto ehe vigeva il moddlo 
della famiglia borghese, imitato di fatto in fasce della popo-
lazione, la politica familiare poteva essere orientata questo tipo di 
famiglia, eonsiderata quella giusta. Al centro di politiea c':~ra 
il concetto di Familienlastenausgleich 9 (sussidio concesso dallo Sta
to alle famiglie numerose, letteralmente: compensazione degli aggra
vi familiari), unito a particolari sforzi per il sostegno o -- per usare 
un termine piü ideologico - per la correzione di forme devianti 
( controllo sociale attraverso la politica della famiglia). La clistinzio
ne tra politica familiare, previdenziale e fiscale era poco interes

sante. 
Ma a partire dagli anni settanta e stata messa in discussionc:, se 

non la forma esterna, almeno quella interna famiglia per la 
neeessita di conciliare 1' attivita domestica eon 1' attivita lavorativa e 
di poter scegliere tra l'una e l'altra, La maggiore diffusione dei di
vorzi e, di conseguenza, dei secondi matrimoni aumento .l'interesse 
per modi diversi di condurre la propria vita privata. ~noltre si 
fuse la eonvinzione la famiglia e i suoi componentl attraversano 
diverse fasi. Non si trattava piü solamente di supportare la 

8. Sulla storia della politica della famiglia, cfr. Wingen (1997) c Ia bibliografla ivi 
contenuta, Gerlach (1996) e Bundesministerium für Familie ~~:d Senioren C:9?3). 

9 . Un' analisi dettagliata della politica sociale come. pol!uca della Lm11gha 
anni dalla :fine della guerra al 1960 e stata compiuta da N1ehuss (.2oOJ_), 1:1 essa veJ:g~}-
110 ricostruiti gli spazi di tensione, dai quali sono emerse le nflesston: . sul sus~J.dro 
familiare (Familienlastenausgleich), in particolare la denuncia della polJUca L:mdwre 
come travestimento della politica demograflca. Inoltre, nella trattazrone s1 trova 
un' ampia documentazione dei singoli elementi costitutivi di tale sussidio delle relau
ve motivazioni. 
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zione di una famiglia, fase per eui esistevano da tempo misure 
specifiehe; all' orizzonte de1le eonsiderazioni politiehe sul tema fami
glia si affaeeiavano i eollegamenti eon la seuola, il sistema sanitario 
e di eura e di assistenza degli anziani - per parlare solo delle isti
tuzioni. Si tratta di relazioni trasversali ehe non a easo stanno al 
eentro prospettiva soeioeeologiea per la famiglia e per la poli
tiea della famiglia. 

Portando tutto a un Jenominatore eomune, si puo affermare, in 
sintesi, ehe al posto degli sforzi per mantenere, ripristinare o inte
grare la eorretta /orma famiglia ro subentro l'interesse a individuare 
le prestazioni effettivamente messe in atto nella famiglia e attraverso 
di essa, le condizioni a eui questo avviene e infine quali sono i fattori 
ehe le agevolano o le ostaeolano. 

Di nuovi temi si impongono all'attenzione del1a politica della 
famiglia. 

La prima e piu generale definizione di familiari e 
quella ineentrata sul eoneetto di "patrimonio umano" 1 r. Non e un 
caso ehe questo concetto sia ambiguo; esso riunisee in se due pun
ti di vista: quello eeonomico e quello soeioeulturale. Nel quinto 
rapporto suUa famiglia (BMJSFF, 1994, p. 28) per patrimonio umano 
si intende 

da una palte l'insieme delle competenze di tutti i membri di una socJeta, 
dei giovani, degli anziani, dei genitori e dei nonni, dei malati, dei sani e 
dei disabili. Dall' altra si descrive con un' espressione individualizzante e 
personale il potenziale di azione di ciascuno, ovvero tutto cio ehe consen
te a ciascuno di muoversi in questo mondo complesso e di accettarlo. In 
questo contesto gioca un ruolo fondamentale ancbe la capacita di intratte
nere legami aff1dabili, quindi la possibilita di vivere una famiglia. Infine, 
nella famiglia si intrecciano i potenziali di vita di tut:t:i i membri della so
ciet~L La famiglia e il Iuogo preferito in cui nasce e viene mantenuto il 
patrimonio umano. 

Merita di essere sottolineato - si potrebbe dire: assolutamente in li
nea eon lo spirito dcl tempo - ehe 1' avvicinamento a una motivazione 
eeonomica, dunque materiale, va di pari passo eon un orientamento 

10. Relativamente ai dibattito sulla forma della famiglia nei discorsi scientifici 
sulla struttura della famiglia e nei risultati della crescita dei bambini cfr. Bohrhardt 
h999) e e Lüscher (1996). 

Tl. lJ termine "patritnonio" (ingJ. "asset") e fruttO di Ul18 scelta riflettuta poiche 
puo essere riferito anche a valori non monetari, quindi a prestazioni qualitative. 
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pragmatieo, soeioeeologieo, ehe eontempla le eondizioni di vita 
diane. fattore importante e dato da cio seeondo altre 
spettive (femministe) viene denominato "lavoro di rdazioni". Gli stu

di di time budget, di eui si e parlato in preeedenza, glOeano a 
seopo un ruolo importante. 

Questo nuovo interesse per la politiea della s1 
an ehe nell'interpretazione dell' artieolo 6 12 della Costituzione 
sea effettuata dalla Corte eostituzionale nelle sue uhime sentenze 
in ~nateria di politiea della famiglia, ehe tiene eonto delle prestazio-
ni familiari. 

Se, eome evidenzia nei suoi aspetti qualitativi l'irnmagine 
patrimonio umano ehe si sviluppa compiutamente neUe famiglie, la 
politiea familiare deve eontribuire a rieonoseere e promuovere le 
prestazioni poste in atto nelle e attraverso le fami~lie, allora i tra
sferimenti finanziari di per se non sono sufficienti. E neeessario ehe 
lo Stato, eome pure l' eeonomia e gli altri attori, eompres1 1 gruppi 
di self-help, pongano in essere provvedimenti, attivid e istitut~ il~ 
grado di garantire alle famiglie le eondizioni soeiali eulturah eh 
eontorno affinehe possano realizzare le proprie prestazioni; provve
dimenti ehe vanno dall' edilizia agevolata fino alle vade forme di 
consulenza e di formazione a1la famiglia, dalla cura dei figli all 'assi
stenza degli anziani, instaurando in questo senso anche eollegamen
ti trasversali eon altri settori della politiea, eome ad esempio la po
litica dei media. 

Gli ambiti della politiea familiare eosi eome viene attualn\ente 
praticata in Germania dal Governo federale, dai Länder, dai 
muni e da altri enti non statali possono essere riassunti nello 
ma di FIG. :z..r. 

r2. L'articolo 6 della Costituzione tedesca sancisce ehe: , . 
a) Il matrimonio e la famiglia sono oggetto di particolare tutela da parte dell ordma

mento statale. 
b) La cura e 1' educazione dei figli rappresentano un diritto naturale dei e il 
loro primo dovere. Sul loro adempirnento vigila_ la comunita statal,e. 
c) I figli possono essere allontanati dalla famigha contro la _volo_nta · delle pers011e 
poste alla loro educazione solo a fronte di una legge, nel c~1so eh_ ~r~vl_ m_an~an~c _ 
persone preposte alla ]oro educazione oppure se per ahn mot1v1 1 hgll nschwno dr 
crescere trascurati. 
d) Ogni madre ha diritto a protezione e assistenza da parte della comunita. . . 
e) La legge deve provvedere a creat·e per i f1gli illegittin:i stessi pr~sL~ppo~u per ~~ 
proprio svi1uppo fisico e spirituale e per la loro collocaz10ne nella soCJcta va!Jch per 1 

.figli legittimi. 
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FIGURA 2.I 

La politica per la famiglia 
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Prospettiva: sul significato antropologico della famiglia 

Un approedo soeiologieo alla realta della famiglia ehe tenga conto 
delle parole chiave appena aceennate porta alla seguente domanda: 
esiste un "proprium" della famiglia, per eosi dire un "senso proprio" 
di questa istituzione? Per molto tempo si e cereato di motivare que
sto senso proprio rifaeendosi alla "naturalezza" famiglia e attri
buendo grande importanza ai confronti biologiei. 

Alla luee della varieta reale modi di vivere la famiglia e della 
situazione dal punto di vista medieo, economico e culturale, una pro
spettiva di questo genere non e piu adeguata. E risulta ormai inade
guata an ehe di fronte alle evidenti "eontraddizioni" e tensioni. Corri
sponde alla concezione moderna quanto proposto in preeedenza: in
tendere la famiglia come una prestazione specifiea di tipo eulturale, 
radieata nelJa "natura" dell'uomo. La domanda sul signifieato antro
pologieo della famiglia si pone dunque in modo sempre nuovo. La 
proposta ehe avanziamo e quella di eoneepire il signifieato della fami-
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glia eome eapacita di offrire delle opportunita per spen-
mentare e realizzare relazioni soeiali affidabili. 

L' affidabilit?t implica an ehe lo sforzo di tutte le pnrti e in tutte le 

fasi della vita di non pereiere di vista la propria identita personale e 
sociale al fine cli sviluppare se stessi attraverso la speculare 
ta. ~n questo modo, una parte importante del significato 
di famiglia diseende dalla lunga durata delle e da una perso-
nalita ehe eontinua a svilupparsi anehe in eta matura. Non solo 
di in un' ottiea rivolta alla famiglia giovane, anzi, in un' ampia eurva 
ehe prescinde dalle eta della vita, nelle quali l'identita ~erso~ale e 
dentita sociale si eostituiseono nel Se ... Alla luee dmam1ca attua-
le di questi proeessi, avere delle persone di riferimento e 
importante. . . 

Le relazioni tra generazioni all'interno della fanugha non sono le 
uniehe ehe permettono di sperimentare e coneretizzare 
Essa eostituisee un punto di riferimento anehe all'interno di un nla
trimonio, di un rapporto di eoppia o di un' amicizia. Molti fattori. in~ 
dueono a ritenere, tuttavia, ehe le opportunita migliori pcr relaz10n1 
affidabili di lunga durata siano date proprio dalla fami.glia. La . 
glia assume quindi rilevanza indiretta anehe per ~a .eo?vlVenza s~c1ale. 
La tesi ora esposta non si riferisee solo alle fam1ghe m German~a. 
sia generalizzabile 0 meno e cio ehe intendiamo sottoporre a chseus
sione per confrontare a livello internazianale e intereulturale questa 
moltepliee e eontraddittoria trasformazione. 
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lJna risposta alla variazione 
e alla diversita delle fan1.iglie 

nel Reg11o U11ito I 

di J on Bernardes 

3·1 
Introduzione 

Verso la fine degli anni novanta nel Regno Unito si e registralO un 
cambiamento di atteggiamento nei confronti diverse forme 
liari. Per decenni il Governo e 1' opinione pubblica avevano sostenuto 
ehe "la famiglia" fosse solo un'istituzione privata all'interno della 
quale il Governo non avrebbe dovuto interferire. Contestualmente 
1' argomento principale del dibattito pubblico sulla vita familiare veni
va ridotto a termini essenzialmente moralistici, in una prospettva in 
cui ogni questione veniva risolta alla luce di specifiche posizioni eti
che legate alla religione e al dogma politico. 

Senza voler enfatizzare troppo questi cambiamenti, r997 il na-
scente governo laburista, rieletto poi nel 2oor, accetto quanto meno 
la necessita di considerare una dimensione "sociale"; poco dopo le 
elezioni il primo ministro garanti infatti ehe il 1\egno Unito si sarebbe 
adeguato alle direttive clel "capitolo sociale" del Trattato di 
stricht. Negli anni successivi il Regno Unito ha adottato una vasta 
gamma di misure riguardanti molto chiarament:e "il sociale", tra le 
quali sono state inserite quelle inerenti il permesso di paternit:1 non 
pagato, una maggior attenzione alle politiche di conciliazione tra 
miglia e lavoro, e la volonta di includere "il sociale" nei dibattiti di 
politica economica. Tutto questo e emerso in modo 
evidente in una relazione governativa cli consulenza ,)os-tegno delle 
Famiglie (Straw, 1998) e sul conseguente sostegno governativo per la 
costituzione dell'Istituto nazianale sulla famiglia e i genitori (NFPI) 

verso la fine del 1999. 
Per esaminare la risposta ehe il Regno Unito ha fornito ai muta·-

r. Traduzione cli Marta Vinci. 
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