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Gli studi indicano che i benefici di un 
coinvolgimento paterno precoce sono 
molteplici e sinergici:

per le madri

per la coppia

per i padri stessi

per bambini e bambine



Benefici per bambine e bambini

- Sullo sviluppo cognitivo e socio-relazionale

- A breve e a lungo termine



Sarkadi A, et al.

Acta Paediatrica, 2008

Review di 24 studi longitudinali per 22000 soggetti: 

effetto della figura paterna nello sviluppo in età evolutiva

➢ minori problemi comportamentali in 

adolescenza

➢ migliore successo scolastico

➢ minori comportamenti violenti e antisociali



Father involvement in early child-rearing and behavioural outcomes in their pre-
adolescent children: evidence from the ALSPAC UK birth cohort. 

Opondo C, et al. BMJ Open, 2016 Nov 22;6 (11)

6898 padri e i loro figli e figlie seguiti nel tempo

correlazione positiva  tra il coinvolgimento paterno precoce e la salute 
mentale e lo sviluppo sociale dei figli preadolescenti (9-11 anni).

particolarmente importanti ai fini di questi esiti le risposte sul piano 
emotivo che i padri sono in grado di dare al bambino/alla bambina sia 
nella relazione con il bambino/la bambina che con la partner. Tali 
fattori sono a loro volta correlati al coinvolgimento paterno precoce.



Nesso fra paternità accudente e diminuita violenza domestica.

➢ Studi condotti in più paesi hanno dimostrato come la 
partecipazione degli uomini alla cura dei bambini riduca la 
probabilità di  violenza domestica (Doyle et al, 2018; Scambor et 

al, 2014; Fleming et al, 2015).

➢ Il coinvolgimento degli uomini nel periodo perinatale  (visite, nascita, 
sostegno alla madre che allatta, uso del congedo) riduce l’incidenza della 
violenza a partire da quel periodo specifico (Chan et al, 2017).



I padri coinvolti nell’accudimento fin dal primo

anno di vita del bambino/della bambina 

mantengono  con i figli un ruolo più attivo e 

presente in caso di separazione

(Barbagli e Saraceno, 1998)



Benefici per i padri

- sul loro benessere e la loro salute mentale attraverso   
meccanismi neuropsicoendocrini, quali l’aumento di 
ossitocina e prolattina, che facilitano la sincronia  
affettiva, il coinvolgimento nel gioco, in generale la   
capacità di leggere e rispondere ai bisogni dei figli

Questa relazione intima dei primi anni tende a permanere 

e a rafforzarsi nelle ulteriori fasi della crescita.



Benefici per la coppia: 

- rafforzamento della cogenitorialità

La qualità delle dinamiche cogenitoriali precoci correla 

con:

➢ la competenza sociale e i risultati scolastici

➢ l’autoregolazione, l’autostima

➢ la capacità di tollerare frustrazioni

(McHale, 2007)

➢ nelle coppie in cui c’è maggiore condivisione della cura e 
del lavoro domestico, l’incidenza della violenza è minore 

(Holter et al, 2017; Scambor et al, 2014).



A che punto siamo e cosa si può fare per 
promuovere il coinvolgimento paterno

I nuovi padri sono in generale più attivi e 

responsabili, sia pure in modo ancora 

discontinuo e con poca autonomia e iniziativa.

È sempre più frequente il desiderio di costruire 

una relazione con il figlio più autentica, intima e 

profonda.

In molte città gruppi di neopadri si incontrano 
periodicamente per confrontarsi su argomenti 

legati alla paternità, all’accudimento dei figli, al 
rapporto di coppia



E tuttavia il coinvolgimento del padre è 

ancora insufficiente, e trova ostacoli 

culturali, normativi (congedi) e nel lavoro dei 

servizi (sanitari, educativi, culturali…) che 

non promuovono sufficientemente la 

presenza e il coinvolgimento paterno



Cosa può fare la 
società, cosa 
possono fare i 
servizi: 
creare le 
opportunità per 
un coinvolgimento 
precoce

Da: Bakermans-Kranenburg BJ et al.. Birth of a father: fathering in the first thousand days. 
Child Development Perspectives, 2019;13(4):247-53



Abbiamo bisogno non solo di più nati 
ma di nati che possano crescere bene!

L’estensione dell’accessibilità e della durata dei 
congedi paterni è un passo fondamentale per 
promuovere una genitorialità  condivisa e 
responsiva. 

Occorre anche lavorare per rendere questo 
tempo di paternità non solo possibile e precoce 
ma «empatico e coinvolto», elemento che pesa 
molto sulla decisione della donna di avere un 
secondo figlio.

In questo giocano un ruolo fondamentale le 
conoscenze, attitudini e pratiche delle figure 
professionali che operano nei servizi 



Grazie 
dell’attenzione

e dell’azione….
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