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IL	  LINGUAGGIO	  E	  GLI	  STEREOTIPI	  NELLA	  
COMUNICAZIONE	  E	  NEI	  MEDIA:	  il	  caso	  della	  violenza	  di	  

genere
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Struttura	  intervento:

● Definizioni	  
○ stereotipo	  
○ violenza	  di	  genere

1. Campagne	  istituzionali	  

1. Best	  representation	  
practices	  
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Stereotipo

● Credenza,	  o	  un	  insieme	  di	  credenze,	  che	  un	  gruppo	  utilizza	  per	  
attribuire	  determinate	  caratteristiche	  a	  un	  altro	  gruppo	  di	  
individui,	  a	  degli	  oggetti,	  a	  dei	  luoghi,	  a	  degli	  avvenimenti.	  

● Modello	  convenzionale,	  un’idea	  preconcetta,	  una	  visione	  
semplificata	  che	  usiamo	  per	  semplificare	  e	  codificare	  la	  realtà.	  
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Stereotipi	  sempre	  negativi?	  

• Permettono	  di	  assegnare	  un	  unico	  significato;	  di	  ordinare	  la	  complessità;	  	  
permettono	  alla	  società	  di	  darsi	  un	  senso.	  

MA:	  

• fede	  nell’assolutezza	  di	  un particolare	  ordine	  e	  l’incapacità	  di	  avere	  a	  che	  
fare	  complessità

• chi	  detta	  i	  criteri	  per	  ordinare	  la	  complessità?	  

▼

Offrono	  una	  falsa	  semplicità	  della	  realtà

Stereotipi	  di	  genere

“poiché	  questi	  stereotipi	  cominciano	  ad	  applicarsi	  da	  e	  su	  gli	  individui	  dai	  
primi	  anni	  di	  vita,	  le	  spiegazioni	  che	  permettono	  sono	  davvero	  ben	  radicate”

(Goffman,	  1976,	  113)
5

6

ISTAT,	  (2019)	  GLI	  STEREOTIPI	  SUI	  RUOLI	  DI	  GENERE	  E	  L’IMMAGINE	  SOCIALE	  DELLA	  
VIOLENZA	  SESSUALE,	  	  Anno	  2018.
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-‐ Caratteristiche:
-‐ Gruppo  1  +  2:  62%  degli  intervistati
-‐ Individui  con  titolo  di  studio  elevato,  occupati,  in  
maggior  misura  celibi  e  giovani:  oltre  il  50%  ha  
meno  di  44  anni,  il  23%  meno  di  30  anni.

- Frequenze  maggiori  i  residenti  in  Lombardia,  
Emilia  Romagna,  Toscana,  Liguria,  Sardegna.  
Le  donne  più  presenti  (56,6%  nel  primo  e  53,1%  
nel  secondo),  ma  è  importante  anche  la  
presenza  degli  uomini.

- I  due  gruppi  si  differenziano  per  i  consigli  che  
darebbero  a  una  donna  che  subisce  violenza.  Il  
primo  le  suggerirebbe  di  rivolgersi  ai  centri  anti  
violenza/  figure  professionali.
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-‐ Il 4° gruppo,  (1,8%),”  indifferenti”;;    
60%  sono  uomini,  età  più  associata  
è  45-59  anni.  La  regione  che  
connota  di  più  questo  gruppo    è  la  
Sicilia.  

- Il  3° gruppo (27,8%)
- Il  5° gruppo, 8,5%,  si  caratterizza  
per  le  posizioni  più  estreme

- Gruppo  3  +  5:  il  36,3%  degli  
intervistati.  Persone  con    titolo  di  
studio  più  basso,  che  sono  
coniugate  e  di  età  più  alta  (quasi  il  
35%  ha  tra  i  60  e  i  74  anni)  e  uomini  
(oltre  il  60%  nel  quinto  gruppo).  

- Il  gruppo  5,  che  presenta  maggiori  
stereotipi  è  più  diffuso  tra  i  residenti  
in  Campania,  Sicilia,  Puglia,  
Calabria  e  Basilicata.  
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Le	  diverse	  forme	  della	  violenza

● Violenza fisica = ogni forma di violenza contro il corpo
● Violenza psicologica = insulti, minacce, umiliazioni; controllo, limitazione
della libertà personale; progressivo isolamento

● Violenza economica = controllo e limitazione dell'autonomia economica
(sottrazione dello stipendio, esclusione dalla gestione del bilancio
familiare)

● Violenza sessuale = ogni coinvolgimento in attività sessuali senza il
consenso e/o imposti con violenza o minaccia; molestie sessuali

● Stalking o atti persecutori = persecuzione e molestie ripetute nel tempo
(comportamenti di controllo e intrusione nella vita, comunicazione forzata,
pedinamenti, minacce)

● Atti contro gli oggetti cari e le proprietà della donna.
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«violenze	  sessuali	  facilitate	  della	  
tecnologia»

● molestie	  sessuali	  online

● cyberstalking	  

● sexting	  coercion:	  coinvolgimento	  in	  pratiche	  sessuali	  non	  desiderate	  

di	  un	  soggetto	  cui	  si	  fa	  pressione	  a	  inviare	  messaggi	  (foto/video)	  

sessualmente	  espliciti

● revenge	  pornography:	  produrre,	  distribuire	  o	  minacciare	  di	  

distribuire,	  immagini	  di	  intimità	  o	  sessualmente	  esplicite	  senza	  il	  

consenso	  [Henry,	  Powell	  2016,	  7].	  

● ??
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Rappre-‐
sentazion
i	  mediali
Pubblicità	  

Canzoni

Campagne	  Istituzionali
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Retoriche	  su	  quotidiani	  

Deresponsabilizzazione	  del	  violento

Attribuzione	  della	  colpa	  alla	  vittima/sopravvissuta

Femminicidi	  descritti	  come	  “Crimine	  d’amore	  e	  di	  
passione”

Autori	  di	  violenza	  non	  sono	  mai	  individui	  “normali”	  
◦ (Gius	  e	  Lalli,	  2014)

Romanticizzazione	  della	  violenza
Naturalizzazione	  della	  violenza

(Giomi	  e	  Magaraggia,	  2017) 15

Campagne	  istituzionali:	  
quali	  stereotipi	  promuovono?

16



03/10/20

9

I	  target delle	  campagne:

1. Donne	  in	  stato	  di	  temporaneo	  disagio

2. Cultura	  e	  istituzioni

3. Bystander	  “uomini	  e	  donne	  spettatori”

4. Uomini	  violenti	  
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Maria,	  è	  una	  donna	  maltrattata
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Maria	  è	  maltrattata	  da	  Antonio	  
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Riconosci	  la	  violenza	  (2013)

Campagne	  Nazionali	  (da	  decostruire)

Fermiamo	  la	  violenza	  contro	  le	  donne:	  
(Amnesty	  International	  2014)
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Antonio	  maltratta	  Maria	  
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NoiNo.org	  (2012	  -‐ 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=YW8h3DTQkQg&t=305s
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Includere	  il	  maschile

◦ Sono	  loro	  gli	  autori	  di	  violenza	  nelle	  relazioni	  
intime	  
◦ Le	  norme	  culturali	  che	  costruiscono	  la	  
maschilità
◦ Sono	  nostri	  alleati	  nella	  prevenzione	  della	  
violenza
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Know	  Your	  Power®	  Bystander	  
Social	  Marketing	  Campaign
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Linee	  guida	  per	  media	  (ANROWS	  2015)

● Rendere	  il	  contesto	  sociale	  delle	  violenze	  domestiche

● Non	  riprodurre	  miti	  e	  rappresentazioni	  tossiche

● Usare	  una	  terminologia	  e	  un	  linguaggio	  corretto	  	  

● Evitare	  la	  vittimizzazione

● Non	  minimizzare	  né	  sensazionalizzare	  la	  violenza	  domestica

● Considerare	  come	  la	  selezione	  delle	  fonti	  influenzi	  la	  storia

● Dare	  priorità	  alla	  sicurezza	  e	  dignità	  delle	  sopravvissute/vittime

● Includere	  informazioni	  per	  le	  sopravvissute/vittime

● Fare	  	  esempi	  positivi	  di	  forza	  femminil;	  raccontare	  la	  resistenza	  delle	  donne	  

alla	  GBV

● Rendere	  la	  storia	  umana	  (dettagli)



03/10/20

15

29


