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Metodologia  

Focus e luoghi della ricerca 

vǳŜǎǘƻ ǎǘǳŘƛƻ Ƙŀ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ migliorare la comprensione della violenza e delle sue molteplici 
manifestazioni, in particolare, tra le adolescenti. In Italia il livello di consapevolezza sociale rispetto al 
fenomeno della violenza è spesso limitato agli eclatanti casi di cronaca mentre in aree meno in luce, 
quotidianamente, bambine e donne sono vittime di violenze dai segni più o meno visibili. 
bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ lavoro comparativo tra i diversi paesi impegnati nel progetto (Spagna, Finlandia, Bulgaria, 
Cipro e Italia) questo report riferisce i risultati dŜƭƭΩattività di ricerca ǎǾƻƭǘŀΣ ǇŜǊ ƭΩLǘŀƭƛŀΣ sul territorio della 
regione Piemonte tra i mesi di aprile e giugno 2013.  
Il target del progetto è stato identificato nelle ragazze tra i 14 e i 18 anni, ospitate in strutture residenziali, 
che abbiano affrontato episodi di violenza nel corso della loro vita. A loro, infatti, è prioritariamente rivolta 
ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ empowerment per imparare a proteggersi, riconoscere e prevenire episodi di violenza in età più 
adulta. Al contempo, con queste stesse ragazze e con gli educatori che lavorano con loro si è cercato di 
andare a fondo di processi e dinamiche che hanno portato alle azioni violente di cui sono state vittime. Per 
fare questo sono stati realizzati 15 colloqui individuali, 2 focus group con le ragazze e 1 con gli operatori. 
Nella ricerca sono stati coinvolti principalmente il Servizio minori del Comune di Torino e, in un secondo 
momento, il Consorzio per il servizi socio-assistenziali Monviso SƻƭƛŘŀƭŜ Ŏƻƴ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ ǎǳ ǳƴΩŀƳǇƛŀ ŀǊŜŀ 
della provincia di Cuneo.  
Le strutture residenziali pubbliche sono di norma gestite da cooperative specializzate, nel caso di Torino, 
tuttavia, una comunità è gestita direttamente dal Comune. Sebbene i servizi che prendono in carico le 
ragazze siano concentrati sul territorio di Torino, di Saluzzo e di Fossano, i presidi residenziali per minori 
trovano collocazione in varie zone del Piemonte, coinvolgendo così anche altre province. Infatti, lΩƛƴǾƛƻ nelle 
comunità, dovendo rispondere al criterio della massima tutela della minore, tiene conto anche 
ŘŜƭƭΩŀƭƭƻƴǘŀƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜ Řŀƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ƴŜƭ ǉǳŀƭŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ǇŜǊǇŜǘǊŀǘŜ ƭŜ ǾƛƻƭŜƴȊŜΦ 
Complessivamente nel progetto sono state coivolte 10 comunità piemontesi1, in cui abbiamo incontrato e 
intervistato 25 ragazze e 30 educatrici ed educatori. Il lavoro si è avvalso anche delle testimonianze del 
Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale di Torino, della Procura del Tribunale dei minori di Saluzzo e 
del Tribunale dei minori di Torino, del Servizio minori stranieri del Comune di Torino e del Consorzio 
aƻƴǾƛǎƻ {ƻƭƛŘŀƭŜ Řƛ {ŀƭǳȊȊƻ Ŝ CƻǎǎŀƴƻΣ ŘŜƭ /ŜƴǘǊƻ !ƴǘƛǾƛƻƭŜƴȊŀ {Φ±Φ{Φ {ŀƴǘΩ!ƴƴŀ.  
A tutti loro va il nostro ringraziamento. 
 

Strategia di cooperazione con i servizi e di gestione dei colloqui 

vǳŀƴŘƻ ŀōōƛŀƳƻ Ƴƻǎǎƻ ƛ ǇǊƛƳƛ Ǉŀǎǎƛ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǘŜƴto di realizzare 15 colloqui con ragazze tra i 14 e i 18 anni, 
residenti in comunità e vittime di violenza, abbiamo subito capito che non sarebbe stato facile. Intorno a 
ǉǳŜǎǘŜ ƎƛƻǾŀƴƛ ŎΩŝ ǳƴ ŎƭƛƳŀ ǇǊƻǘŜǘǘƛǾƻ ŎƘŜ ǘŜƴŘŜ ŀ ǊƛŦƛǳǘŀǊŜ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ƛƴƎŜǊŜƴȊŀ ŜǎǘŜǊna che possa turbare 
ulteriormente i vissuti di ragazze che hanno già attraversato esperienze traumatiche, dal punto di vista 
fisico, relazionale e psicologico. 

                                                      
1
 Non riferiamo i nomi delle singole comunità per la tutela delle minori intervistate. Allo stesso modo, non citiamo le singole 

persone nè, tanto meno, le reali identità delle ragazze, che verranno presentate con nomi di fantasia. 
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Abbiamo quindi chiesto al Settore Minori del Comune di Torino di costruire con noi il percorso più 
opportuno. Da un primo incontro operativo, che ha coinvolto 9 educatrici del Servizio e la responsabile, 
sono emerse perplessità, dubbi e possibili soluzioni.  
I nodi critici erano da un lato legati alle autorizzazioni da ottenere per i colloqui con le ǊŀƎŀȊȊŜ Ŝ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻ 
alla paura che il nostro intervento potesse interferire nei percorsi psico-educativi avviati. Rispetto alla 
questione delle autorizzazioni, in effetti, si deve tener conto di un livello formale ed uno informale. 
Quello formale attiene al fatto che, essendo le ragazze minorenni, ŎΩŜǊŀ ōƛǎƻƎƴƻ Řƛ ǳƴ ŎƻƴǎŜƴǎƻ ŀƭ 
colloquio. Per alcune di loro, la patria potestà è in capo ad un tutore, per altre ai genitori stessi. In 
ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ ŎŀǎƻΣ ƛ ƎŜƴƛǘƻǊƛ ŀǾǊŜōōŜǊƻ Ǉƻǘǳǘƻ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴǘǊŀǊƛ ŀƭ Ŧŀǘǘƻ Ŏhe le ragazze dovessero raccontare 
fatti che magari li coinvolgevano o che potevano avere una rilevanza anche sulle procedure penali o civili in 
corso. 
[ΩŀǎǇŜǘǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀƭŜΣ Ƴŀ ƴƻƴ ƳŜƴƻ ŘŜƭƛŎŀǘƻΣ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƛƭ modo in cui coinvolgere le diverse professionalità 
che lavorano con le ragazze: la neuropsichiatria infantile, le assitenti sociali, gli educatori delle comunità e, 
in ultimo, le ragazze. 
E se, infine, le interviste sono state realizzate, dobbiamo rendere merito agli operatori con cui abbiamo 
collaborato: le educatrici del Servizio minori della città di Torino, principalmente, e gli operatori del 
consorzio Monviso Solidale hanno, internamente, costruito la rete di consensi e autorizzazioni. Che questo 
coinvolgimento fosse decisivo lo dimostra il fatto che, a fronte di ciascuna intervista realizzata, ci sono stati 
almeno altrettanti casi di consensi negati o rifiuti.  
Il primo elemento essenziale è stato costruire una comunicazione che non generasse diniego verso il 
progetto. Come abbiamo detto si è trattato di coinvolgere differenti operatori a cui è stato spiegato il 
progetto, con particolare attenzione agli aspetti di ricaduta operativa.  
Si è posta attenzione anche al linguaggio, poichè ƛƴǘǊƻŘǳǊǊŜ ƛƭ ǘŜǊƳƛƴŜ έƛƴǘŜǊǾƛǎǘŀέ ǎǳƎƎŜǊƛǾŀ ƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 
di un questionario strutturato ŀ Ŏǳƛ ǎƛ ŀǎǎƻŎƛŀ ǳƴΩƛŘŜŀ Řƛ ŦƻǊǘŜ ǎǇŜǊǎƻƴŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ ǊŀŎŎƻƭǘŀ 
indifferenziata di dati. AōōƛŀƳƻ ŘǳƴǉǳŜ ƛƴƛȊƛŀǘƻ ŀ ǇŀǊƭŀǊŜ Řƛ έŎƻƭƭƻǉǳƛέ orientati su differenti aree 
ŘΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ: 

1. La vita delle ragazze, la loro famiglia, i loro interessi e prospettive.  
2. La loro attuale situazione in comunità.  
3. Le rappresentazioni che le ragazze hanno della violenza e le loro effettive esperienze di violenza. 
4. [ΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜi differenti aspetti della violenza, andando oltre la fisicità degli atti violenti e 

soprattutto facendo emergere violenze celate. 
5. Il punto di vista delle ragazze specificamente rispetto a eventuali violenze sessuali, oppure a 

eventuali atti fisici di violenza. 
6. Eventuali atti di autolesionismo.  
7. Eventuale violenza verso terzi. 
8. I cambiamenti prodotti dalla violenza. 

Un secondo passo è stato costruire la motivazione che avrebbe potuto coinvolgere le ragazze. 9Ω ǎǘŀǘƻ 
subito molto chiaro che il colloquio non si sarebbe potuto realizzare se non con il loro consenso e volevamo 
anche ŎƘŜ ƭŀ ƭƻǊƻ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ƭŜ ǾŜŘŜǎǎŜ ǇǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŜ ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Ŝ ƴƻƴ ǎƻƭƻ έƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ƛƴŘŀƎƛƴŜέΦ Lƴ 
effetti questa attenzione è stata vincente. Alle ragazze abbiamo spiegato che la loro esperienza, il loro 
vissuto, avrebbero contribuito ad aiutare altre ragazze che si trovano in situazioni analoghe e più in 
generale a creare maggiore consapevolezza nelle loro coetanee e nella società. Per rimarcare questo 
ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻΣ ƻƎƴƛ Ŏƻƭƭƻǉǳƛƻ ǎƛ ŝ ŎƻƴŎƭǳǎƻ Ŏƻƴ ƭΩƻŦŦŜǊǘŀ Řƛ ƳŀƴŘŀǊŜ ǳƴ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŀŘ ŀƭǘǊŜ Ǌagazze. 
!ōōƛŀƳƻ ǇǊŜǇŀǊŀǘƻ ŘŜƛ έŎŀƭƭ ƻǳǘέ colorati (le classiche nuvolette dei fumetti) in cui ciascuna ragazza ha 
lanciato il proprio messaggio di speranza, di sprone o di allerta2. 

                                                      
2
 ¢ǳǘǘƛ ƛ ƳŜǎǎŀƎƎƛ ǎƻƴƻ ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ ƴŜƭƭΩŀǇǇŜƴŘƛŎŜ ŀƭƭŀ ǊƛŎŜǊŎŀΦ 
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Quasi tutte le ragazze hanno iniziato il colloquio con timore. Timore di essere obbligate a dire cose di cui 
non volevano parlare, di non riuscire ad esprimersi correttamente, di dire cose sbagliate. Anche le loro 
posture a inizio colloquio erano difensive (cercavano la distanza, mani, braccia e gambe sembravano difficili 
da posizionare), ma via via che la discussione prendeva il sopravvento, hanno dimostrato maggiore serenità 
e confidenzialità.  
Nei colloqui hanno parlato, seguendo il filo dei loro pensieri. Abbiamo scelto di non intervenire con 
continue interruzioni, ma di personalizzare ogni colloquio conducendolo lungo le direttrici più naturali. Le 
ragazze hanno apprezzato molto questo aspetto perchè ha risposto in ampia parte alla loro voglia di 
raccontarsi Ŝ ƴƻƴ Řƛ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴŘŀƎŀǘŜΣ ǘŀƴǘΩŝ ŎƘŜ ǎǇŜǎǎƻ Ƙŀƴƴƻ ŜǎǇǊŜǎǎŀƳŜƴǘŜ ŘŜǘǘo di essere contente che 
il colloquio non fosse come quello del giudice.  
La relazione con le ragazze è sempre stata ŀƭƭΩƛƴǎŜƎƴŀ ŘŜƭƭŀ massima trasparenza, in continuità con il 
principio che gli educatori sostengono ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ŎƻƳǳƴƛǘŁ. Alle ragazze abbiamo spiegato il progetto, 
i contenuti del colloquioΣ ǊŀǎǎƛŎǳǊŀƴŘƻƭŜ ǎǳƭƭΩŀƴƻƴƛƳŀǘƻ Ŝ ƭŀ ǊƛǎŜǊǾŀǘŜȊȊŀ Řƛ ǉǳŀƴǘƻ avrebbero detto. Ogni 
colloquio è stato preceduto da un incontro con gli educatori della comunità per introdurre il contesto di 
presa in carico e di percorso intrapreso. Anche in questo caso le ragazze sono state informate e, su 
specifiche richieste, abbiamo dato tutte le spiegazioni. È ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ ǳƴŀ ǊŀƎŀȊȊŀΣ che ha 
detto έaƛ ǎŜƳōǊŀ Ǝƛǳǎǘƻ ŎƘŜ, se parlate di me, io lo sappia. Mi darebbe fastidio venire a sapere che si sono 
ŘŜǘǘŜ ŘŜƭƭŜ ŎƻǎŜΣ ǇǊŜǎŜ ŘŜƭƭŜ ŘŜŎƛǎƛƻƴƛ ǎŜƴȊŀ ŎƻƛƴǾƻƭƎŜǊƳƛέΦ 
[Nicole, 16 anni] 
L Ŏƻƭƭƻǉǳƛ ǘŀƭǾƻƭǘŀ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ǎŜƳǇƭƛŦƛŎŀǘƛ ŘŀƭƭΩǳǎƻ ŘŜƭ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘƻǊŜΣ ƛƴ ǳƴ Ǉŀƛƻ Řƛ Ŏŀǎƛ ƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜ Ƙŀƴƴƻ 
dichiarato espressamente molto imbarazzo di fronte al registratore chiedendo di non attivarlo. Al di là del 
Ŧŀǘǘƻ ŎƘŜ ǳƴŀ ǘǊŀǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŝ ŘŀǾǾŜǊƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ƴŜƭ ƭŀǾƻǊƻ Řƛ ǊƛŎŜǊŎŀΣ ǎƛŀƳƻ ŎƻƴǾƛƴǘŜ ŎƘŜ ƭΩuso delle 
espressioni letterali delle ragazze sia un modo straordinario per affinare il livello di comunicazione. È chiaro 
che i concetti espressi possono essere rielaborati in forme verbali più complesse, più appropriate, più 
corrette, ma questo rischia di non far filtrare la loro personalità e, in fondo, il loro essere adolescenti.  
tŜǊ ŦŀǊŜ ǳƴ ŜǎŜƳǇƛƻΣ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ ǇƛǴ ŘƛŦŦƛŎƛƭƛ ŝ ǎǘŀǘŀ έ/ƻǎΩŝ ǇŜǊ ǘŜ ǾƛƻƭŜƴȊŀΚέΦ /ƘƛǳƴǉǳŜ Řƛ ƴƻƛΣ 
ammettiamolo, avrebbe avuto molte difficoltà a dare una risposta immediata. E nelle parole delle ragazze si 
sente proprio il formarsi del pensieroΣ ƭΩƛƴǎƛŎǳǊŜȊȊŀΣ ƭŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ŀ ǇŀǊƭŀǊŜ ŘŜƭ ǘŜƳŀΣ ƭŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ŎƻƴŦŜǊƳŜΦ  
έ.ƻƘΣ ƴƻƴ ǎƻΣ ƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǘŀƴǘƛ ƳƻŘƛΦ 
tǳƻƛ ŜǎǎŜǊŜ ŎƘŜΧ ƴƻƴ ǎƻ ŎƻƳŜ ŘƛǊŜΦ 
vǳŀƴŘƻ ƴƻƴ ǊƛǎǇŜǘǘƛΧŎƛƻŝΣ ƴƻƴ ƭƻ ǎƻΦ 
Picchiandosi non risolvi niente. 
9 ǇƻƛΧ DƛǳǎǘƻΚέ 
[Anna, 15 anni] 

In questo report usiamo spesso citazioni tratte dalle nostre interviste sia perchè talvolta ci sono espressioni 
simpatiche e efficaci, sia perchè ci piace dar voce alle tante persone coinvolte, che hanno portato il loro 
contributo. 
 

Progettazione e  gestione dei focus goup con le ragazze 

Sono stati progettati e realizzati due focus group, cui hanno partecipato quattordici ragazze. 
[ŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǘƛ ƛƴŎƻƴǘǊƛ ŝ ǎǘŀǘŀ ǇƛǴ ǎƴŜƭƭŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩƛǘŜǊ Řƛ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴƛ Řŀ ŀŎǉǳƛǎƛǊŜΣ Ƴŀ 
complessa nel riuscire a individuare un momento comune, in cui tutte le ragazze fossero libere per almeno 
due ore di seguito. Siamo entrate, così, nel vivo delle comunità e delle vite di queste ragazze, constatando 
che i loro impegni sono tanti, consecutivi e improcrastinabili. Le ragazze vanno a scuola, ma molte di loro 
frequestano contemporaneamente corsi professionali, seguiti e affiancati da tirocini pratici, corsi serali per 
acquisire la licenza media, sono impegnate con la danza, il coro, la parrocchia, gli appuntamenti dallo 
ǇǎƛŎƻƭƻƎƻΣ ƛƭ Ŏƻƭƭƻǉǳƛƻ Ŏƻƴ ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴǘŜ ǎƻŎƛŀƭŜΦΦΦŜ ŀ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ŜǎŀƳƛ ŦƛƴŀƭƛΦ [ŀ 
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pianificazione è davvero complessa e i cambi di programma repentini, infatti ben 4 ragazze che avrebbero 
Ǿƻƭǳǘƻ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǊŜΣ ŀƭƭΩǳltimo momento, non hanno potuto. 
Abbiamo raccolto ragazze provenienti da differenti comunità ŜŘ ŝ ǎǘŀǘŀ ǳƴΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘŜ ǇŜǊŎƘŝ 
hanno avuto modo di confrontarsi sul funzionamento dei diversi luoghi di provenienza, ma anche di 
ritrovarsi con connaȊƛƻƴŀƭƛ Ŝ ǇŀǊƭŀǊŜ ƭŀ ƭƛƴƎǳŀ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΦ L ŦƻŎǳǎ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ǇŜƴǎŀǘƛ Ŝ ŎƻǎǘǊǳƛǘƛ ŎƻƳŜ momenti 
non solo di lavoro ma di convivialitàΣ ƛƴ Ŏǳƛ ŎΩŜǊŀ ƭƻ ǎǇŀȊƛƻ Řƛ ŎƻƴƻǎŎŜǊǎƛ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ǎǳǇŜǊŀǊŜ ƭΩƛƳōŀǊŀȊȊƻ Řƛ 
dover parlare di fronte ad estranei.  
Due le principali scelte metodologiche: 
- ƭŀ ǇǊƛƳŀ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩƛƴǇǳǘ ŘŜƭƭŀ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴŜΣ ƻǾǾŜǊƻ ŎƻƳŜ ǊƻƳǇŜǊŜ ƛƭ ƎƘƛŀŎŎƛƻ Ŝ ƛƴŘǳǊǊŜ ƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ŀ 
discutere tra loro su ruoli di genere nella società e nelle relazioni sentimentali. A tal fine abbiamo 
presentato un filmato, stralciando dieci minuti dal famoso film di animazione Shrek III, che tanto successo 
ha riscosso tra gli adolescenti. Alla storia partecipano tutti i maggiori protagonisti delle fiabe (Capitan 
Uncino, Pinocchio, Cenerentola, Biancaneve, ecc.) e ciascuno di questi ha una esasperata connotazione di 
ǊǳƻƭƻΣ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƛƴŎŜƴǘǊŀǘŀ ǎǳƭ ƎŜƴŜǊŜΣ Ƴŀ ƭΩŀƎƛǊŜ Řƛ ƎǊǳǇǇƻΣ ƭΩǳƴƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŦƻǊȊŜΣ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ƭŀ ŎŀǊǘŀ 
vincente, capace di valorizzare le potenzialità di ciascuno e di trasformare anche i difetti in pregi. Insomma 
un messaggio positivo e provocatorio da cui partire. 
- [ŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ǊƛƎǳŀǊŘŀΣ ŀƴŎƻǊŀ ǳƴŀ ǾƻƭǘŀΣ ƭΩƛŘŜŀ Řƛ ƭŀǎŎƛŀǊŜ ǳƴŀ ǘǊŀŎŎƛŀ ŘŜƭ ƭƻǊƻ ǇŜƴǎƛŜǊƻΦ !ōōƛŀƳƻ ǇǊƻǇƻǎǘƻ Řƛ 
compilare dei biglietti e di metterli in una bottiglia. Idealmente, il messaggio nella bottiglia, rappresenta la 
speranza che qualcuno capisca, venga a conoscenza di qualcosa che non si riesce o non si può far conoscere 
diversamente. Per le ragazze è stato un gioco che le ha impegnate molto. Frequentemente chiedevano di 
poter lasciare in bianco i foglietti, ma alla fine pensando e parlando tra loro, tutte hanno messo i biglietti 
nella bottiglia.  
I biglietti chiedevano: 
- Il tuo uomo ideale deve essere... (indicare 3 aggettivi) 
- Se dico donna, mi viene in mente... 
- Se dico uomo, mi viene in mente... 
- Se dico violenza, mi viene in mente... 

Progettazione e gestione del focus goup con gli operatori  

Al focus group hanno partecipato 10 educatrici e 1 educatore. 
La discussione è stata sviluppata intorno ad alcuni temi chiave: 
- le rappresentazioni che hanno del loro ruolo di educatrice e di educatore e la percezione di adeguatezza o 
meno al ruolo; 
- le problematiche da gestire in relazione alla violenza; 
- ƭΩascolto delle ragazze e ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ sollecitazione per far emergere le storie celate di violenza; 
- la rete delle relazioni necessarie per le finalità educative delle comunità verso le ragazze vittime di 
violenza. 
!ƴŎƘŜ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ŜŘǳŎŀǘƻǊƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ Řƛ ŎƻƛƴǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŜ ŀ ǎƻƭƭŜŎƛǘŀǊŜ ƭΩŜƳŜǊǎƛƻƴŜ 
dei vissuti: utilizzo Řƛ ƳŜǘŀŦƻǊŜ ǇŜǊ ŘŜǎŎǊƛǾŜǊŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ǎƛƴǘŜǘƛŎƻ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Ŏƻƴ ƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜ Ŝ il tipo di 
contributo che si ritiene di riuscire a dare. 
[ŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴŜΣ Ŝ ǇƛǴ ƛƴ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ƭΩŀŘŜǎƛƻƴŜ ŀƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻΣ ŝ ǎǘŀǘŀ Ƴƻƭǘƻ ŜƭŜǾŀǘŀΦ L ŦŜŜŘōŀŎƪ 
che sono arrivati sono positivi, soprattutto, per quanto riguarda il confronto tra operatori che lavorano in 
ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ Ŏƻƴ ǘŀǊƎŜǘ ŘΩǳǘŜƴȊŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴǘƛ - ragazzi fino ai 13 anni o tra i 14 e i 18 ς e in ambiti territoriali 
disomogenei ς la grande città o le realtà di provincia.  
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In Italia  

Cambiamenti sociali nel contrasto alla violenza contro le donne  

Che la violenza sia un fatto universale3, che riguarda tutti e può colpire chiunque - maschi e femmine, adulti 
e bambini, ecc. - e che sia un male da curare sono due solide consapevolezze nelle società moderne. 
Che dietro ai fatti di violenza si vedano ancora spesso vittime donne e aggressori uomini4 è ŀƴŎƘΩŜǎǎƻ un 
altro fattoΣ ǳƴΩƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜΦ  
Ma che alla base di questa relazione vittima-aggressore ci siano profonde disuguaglianze di genere, che si 
fondano spesso su credenze che propongono norme di condotta più appropriate per le donne e altre più 
adeguate agli uomini, non è un fatto altrettanto condiviso e diffuso. 
Ciascun individuo forma la propria percezione di sé, aderisce a valori, ruoli e si forma il concetto di maschile 
Ŝ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜΣ ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ǎƻŎƛƻŎǳƭǘǳǊŀƭŜ ƛƴ Ŏǳƛ ŎǊŜǎŎŜΦ vǳŜǎǘƻ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ŎƘŜ ƴƻƴ ǎƛ ǘǊŀǘǘŀ Řƛ ǳƴŀ 
condizione statica, ma che, anzi, ha una forte variabilità geografica e storica. 
Così i pǊŜǾŀƭŜƴǘƛ ƳƻŘŜƭƭƛ Řƛ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƎŜƴŜǊƛ Ŧƛƴƻ ŀƎƭƛ ŀƴƴƛ Ψул ŜǊŀƴƻ ǎŜƎƴŀǘƛ, in particolare in Italia,  
ŘŀƭƭΩŀǳǘƻǊƛǘŁ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ Ŝ ƎƛǳǊƛŘƛŎŀ ŘŜƭƭΩǳƻƳƻ ŎŀǇƻŦŀƳƛƎƭƛŀ Ŝ Řŀƭƭŀ ŘŜǾƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ Řƻƴƴŀ ŀƭƭŀ ŎǳǊŀ 
domestica ed alla prole5. La progressiva scolarizzazione femminile, la partecipazione delle donne alla vita 
ƭŀǾƻǊŀǘƛǾŀΣ ƭŜ ŘŜŎƛǎƛƻƴƛ Řƛ ŦŜŎƻƴŘƛǘŁΣ ƛƭ ǊŀŦŦƻǊȊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǇƛǴ ƎŜƴŜǊŀƭŜ 
superamento del modello produttivo fordista e di quello di welfare ad esso associato (ΩƳŀƭŜ ōǊŜŀŘǿƛƴƴŜǊΩ), 
sono alla base dei cambiamenti che hanno investito ƭŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ǌǳƻƭƛ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ 
società tradizionale e che si sono tradotti in scelte di vita più autonome da parte delle donne. Purtroppo 
questo processo di emancipazione in Italia oltre ad essere stato molto lento e fortemente ostacolato dalla 
cultura più tradizionale, spesso non si è accompagnato ad una equa di divisione dei quei compiti 
έǘƛǇƛŎŀƳŜƴǘŜ ŦŜƳƳƛƴƛƭƛέΥ ǎƛ ŝ ŀǎǎƛǎǘƛǘƻ, così, a un importante incremento della partecipazione al lavoro delle 
donne a cui, però, continua ad essere delegato gran parte del lavoro domestico e di cura dei figli6

.  
InoltrŜΣ ƭΩŀƳōƛǘƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻ ƴƻƴ ǎƛ ŝ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƻ ƳŜƴƻ condizionato dagli stereotipi di genere7, per cui alle 
donne competono posizioni prevalentemente meno prestigiose, meno retribuite e orientate verso quelle 
attività che continuano ad essere considerate più affini alla natura femminile (es. servizi alla persona). 
Questo non solo contribuisce a riproporre le rappresentazioni tradizionali dei ruoli di genere nella società, 
ma rende oggettivamente le donne esposte a nuovi rischiΣ ƴƻƴ ŦƻǎǎΩŀƭǘǊƻ ǇŜǊ ƭŀ ŘƛǇŜƴŘŜƴȊŀ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ ŀ Ŏǳƛ 
ǎƻƴƻ ǎƻǘǘƻƳŜǎǎŜ ŎƘŜ ƎŜƴŜǊŀ ǳƴΩƛƴŘƛǎŎǳǎǎŀ ƭƛƳƛǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀΦ  
Certo, i cambiamenti avvenuti rendono meno deterministici i destini di donne e uomini, le tappe un tempo 
predefinite (es. studiare, lavorare, comprare casa, sposarsi, avere figli, per la donna rimanere a casa, ecc.) 
che si susseguivano in un ordine consolidato sono oggi meno stringenti, si può talora scegliere di mandare i 
figli al nido, Řƛ ŀŦŦƛŘŀǊƭƛ ŀŘ ǳƴŀ ǘŀǘŀ ƻ Řƛ ŀƭǘŜǊƴŀǊǎƛΣ ƳŀŘǊŜ Ŝ ǇŀŘǊŜΣ ƴŜƭƭΩŀŎŎǳŘƛƳŜƴǘƻΦ 
Si può scegliere, se si hanno servizi disponibili, possibilità economiche e consenso del proprio partner, ma al 
contempo le difficoltà economiche, la precarietà e la frammentarietà del lavoro, e la recente crisi 
finanziaria che ha ulteriormente inasprito le condizioni occupazionali, costringono le persone a soluzioni di 
vita improvvisate ƻ ǎƎǊŀŘƛǘŜ ǇŜǊ ŦŀǊ ŦǊƻƴǘŜ ŀƭƭΩƛƳǇǊŜǾƛǎǘƻΣ per sopravvivere. Queste circostanze sono in Italia 
accentuate da un modello sociale e di welfare che continua ad attribuire alla famiglia, e quindi alla donna,  
le maggiori responsabilità di cura. 
Riguardo a questo si è osservato che i progressi dei  valori  sociali  e  delle strutture  relazionali  in direzione 
di un maggior equilibrio di genere non  sono  automatici, neanche dopo le profonde evoluzioni del contesto 

                                                      
3
 OMS, 2005. 

4
 EURES-ANSA, 2005. 

5
 Barbagli, Saraceno, 1997. 

6
 Saraceno, Naldini, 2011. 

7
 Pilutti e altri, 1996; Saraceno, 2003; Bertolini e altri, 2006; Zanatta, 2008. 
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socio-economico di riferimento. Inoltre άuƴŀ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴȊŜ ŘŜƭƭŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛvidualismo è che 
non sono più le convenzioni e le consuetudini socialmente accettate in modo universale a definire le forme 
e gli scopi delle relazioni sentimentali, ma piuttosto le scelte e i desideri dei singoli individui che decidono di 
ŦŀǊŜ ŎƻǇǇƛŀέ8

 e questo porta con sè un accresciuto senso di disorientamento e difficoltà a riconoscersi in un 
ruolo femminile o maschile.  
 
Ma qual è il nesso tra violenza e genere? 9Ω ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƻ ŎƘŜ ƛƭ ŘƛǎƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƭŀ ŦǊǳǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ŘŜǊƛǾŀ 
dal mancato controllo del proprio ruolo nella società e delle proprie capacità di esercitarlo sono un 
detonatore della violenza. La violenza, quindi, ŜǎŜǊŎƛǘŀǘŀ ƴƻƴ ǎƻƭƻ ŎƻƳŜ έǎŦƻƎƻέΣ ŎƻƳŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ 
eccesso che deriva da uno squilibrio personale, ma come strategia per ripristinare un contesto di relazioni 
codificato, in cui ciascuno ha il proprio posto e i propri compitiΦ Lƭ ǇƻǘŜǊŜ ŘŜƭ ǇƛǴ ŦƻǊǘŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ƴŜƭƭΩƻǘǘŜƴŜǊŜΣ 
anche con la violenza minacciata o messa in atto, che gli altri si comportino secondo i propri valori, desideri, 
interessi9. Per questo la famiglia, nucleo di condivisione e coabitazione, paradossalmente, può diventare un 
luogo dove differenti rappresentazioni dei ruoli possono generare comportamenti violenti, che in famiglia  
sono meno visibili e più difficili da contrastare. Così la violenza diventa strumento per controllare e 
ǊŜǇǊƛƳŜǊŜ ƻƎƴƛ ǎǇƛƴǘŀ ŀƭƭΩŜƳŀƴŎƛǇŀȊƛƻƴŜΣ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ǉǳŜƭƭŀ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜ. La violenza diventa un 
ŜǎŜǊŎƛȊƛƻ Řƛ ǊŜǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ǎǳ ŎƘƛǳƴǉǳŜ ǎƛŀ ǎǳƭƭŀ Ǿƛŀ ŘŜƭƭΩŜƳŀƴŎƛǇŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ǾŜǊǎƻ ƛ figli e verso differenti 
forme di allontanamento dalla tradizione. 
έǳƴ ǇŀŘǊŜ ǇƛŎŎƘƛŀǾŀ ƛ ŦƛƎƭƛ ǎƻǘǘƻ ƭŀ Ǉƛŀƴǘŀ ŘŜƛ ǇƛŜŘƛΣ ŘƻǾŜ ƭŀ ǇŜƭƭŜ ŝ ǇƛǴ ǎƻǘǘƛƭŜΣ Ŧŀ ǇƛǴ ƳŀƭŜ Ŝ ƛ ǎŜƎƴƛ ƴƻƴ ǎƛ ǾŜŘƻƴƻΦ 
Lui era un muratore egiziano benvoluto da tutti, indicato come bravissima persona.  
Ci hanno spiegato che il suo picchiare i figli era connesso con il progetto migratorio di rientro in patria. Infatti, 
con i figli che stavano assumendo uno stile di vita sempre più occidentale, lui perdeva la sua autorità e questo 
non avreōōŜ ŦŀŎƛƭƛǘŀǘƻ ƛƭ ǊƛŜƴǘǊƻ ƛƴ 9Ǝƛǘǘƻέ [Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale di Torino] 

 
Maltrattamento fisico e psicologico, abusi sessuali, condizionamenti emotivi, minacce e comportamenti 
coercitivi o di controllo sono strumenti di potere. Molti di questi strumenti hanno conseguenze gravi fino al 
decesso (si contano 124 vittime donne in Italia nel 2012). La relazione aggressore-vittima è profondamente 
ǊŀŘƛŎŀǘŀ ƴŜƭƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ, di uomini contro donne. Ma il fenomeno della violenza assume forme 
e connotati sempre nuovi, difficili da intercettare e da contrastare. 

Il padre legge nel diario personale della figlia Cinzia
10

 che ha una simpatia per un compagno di classe, oltre che 
per Brad Pitt e Scamarcio come è tra adolescenti. Lui e la compagna decidono, quindi, che Cinzia debba 
ingrassare perché così i ragazzi non la guardano. Le fanno mangiare tutte le sere pane, patate, pasta e lardo e 
la pesano una volta a settimana e verificano se è ingrassata o no.  
Ora, in comunità, Cinzia ha messo su ǉǳŀƭŎƘŜ ŎƘƛƭƻ Ŝ ƭΩŜŘǳŎŀǘǊƛŎŜ ƭŜ ŘƛŎŜΥ άCinzia, ŘƻōōƛŀƳƻ ǘŜƴŜǊŎƛ ǳƴ ǇƻΩΣ Ƙŀƛ 
ƳŜǎǎƻ ǎǳ ǉǳŀƭŎƘŜ ŎƘƛƭŜǘǘƻέ Ŝ Cinzia ǎŎƘŜǊȊƻǎŀΥ ά9ƘΣ ǎƜΦ !ŘŜǎǎƻ ǎƜΦ tǊƛƳŀΣ ƛƴǾŜŎŜΣ Ƙŀƛ ǾƻƎƭƛŀ ŀ ƳŀƴƎƛŀǊŜ ǇŀƴŜΣ 
ǇŀǘŀǘŜ Ŝ ƭŀǊŘƻ ǇŜǊ ŦŀǊƳƛ ƛƴƎǊŀǎǎŀǊŜΧέ 

       [Cinzia 16 anni] 

 

Gli interventi normativi  

Fortunatamente, ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ sociale e culturale e importanti cambiamenti normativi hanno favorito nel 
tempo un mutamento della sensibilità sociale sul tema. Si modifica sia il livello di accettazione del 
ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ǾƛƻƭŜƴǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řella società, sia la rete dei soggetti in grado di accogliere e proteggere 
le vittime e al contempo di punire i soggetti maltrattanti. 

                                                      
8
 Giddens, 1995. 

9
 Elster, 2007. 

10
 ¢ǳǘǘƛ ƛ ƴƻƳƛ ŘŜƭƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ƛƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘƛ ǎƻƴƻ Řƛ ŦŀƴǘŀǎƛŀΣ ǇŜǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭƻǊƻ ƭΩŀƴƻƴƛƳŀǘƻΦ 
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Dal punto di vista legislativo, per quanto riguarda in specifico la violenza intra-familiare, una svolta si è 
avuta con la legge n. 151 del 1976 che riforma il diritto di famiglia. In Italia, poco meno di 40 anni fa, è stato 
formalmente introdotto il principio di parità tra i coniugi: nel matrimonio entrambi sono chiamati a 
esercitare pari diritti e doveri, questo significa ŎƘŜ ŘŜŎŀŘŜ ƭŀ ŦƛƎǳǊŀ ŘŜƭƭΩǳƻƳƻ ǳƴƛŎƻ ŎŀǇƻŦŀƳƛƎƭƛŀ ŀ ŎǳƛΣ ŀŘ 
esempio, viene dato il pieno diritto di usare άi mezzi opportuni per fini correttivi e di disciplinaέ verso tutti 
coloro che vivono nel nucleo familiare.  
Questo ruolo άeducativoέ, anche se asimmetrico dal punto di vista di genere, sembrava comunque 
rispondere al dettato Costituzionale che affida ai genitori il potere-dovere di educare i figli, anche con 
moderati mezzi coercitivi. A questo proposito, la legge italiana si era posta da tempo il problema di come 
intervenire per sanzionare gli eccessi. ! ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƛ ŦƛƎƭƛ ƳƛƴƻǊŜƴƴƛΣ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ ртм ŘŜƭ ŎƻŘƛŎŜ 
penale italiano entrato in vigore nel 1930 (codice Rocco) intende punire gli eccessi correzionali sia in 
termini di intensità di forza e ripetitività con cui viene esercitata la correzione, sia di tipologia di mezzi 
ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƛ όŜǎΦ ŝ Ǉǳƴƛǘƻ  ƭΩǳǎƻ ŘŜƭƭŀ ŎƛƴǘǳǊŀ ǇŜǊ ǇƛŎŎƘƛŀǊŜύ ŜΣ ǇŜǊ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀǊŜ ǘǊŀ ŎƻƴŘƻǘǘŀ ƭŜŎƛǘŀ Ŝ ƛƭƭŜŎƛǘŀΣ 
considera la molteplicità di effetti che le azioni correzionali provocano, arrivando anche a valutare il suicidio 
ŎƻƳŜ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀōǳǎƻ Řƛ ƳŜȊȊƛΦ  
Dunque, nel 1976 ƛƭ ŘƛǊƛǘǘƻ Řƛ ŦŀƳƛƎƭƛŀ Ŧŀ ǳƴ Ǉŀǎǎƻ ŀǾŀƴǘƛ ƛƴ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǉǳƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 
nucleo familiare, mentre il diritto penale, pur proponendosi di porre delle tutele a favore di ciascun 
membro del nucleo, per lungo tempo ha rivolto ƭŀ ǎǳŀ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ǇƛǴ ŀ ŎƘƛ ŎƻƳƳŜǘǘŜ ƭΩŀōǳǎƻ, per punirlo, 
che a chi lo subisce, per tutelarlo. Riguardo a questo, un aspetto critico emerso spesso nella pratica 
riguarda la richiesta, per intervenire contro la violenza, della denuncia della parte lesa, che nei casi di 
violenza in famiglia è un passo molto problematico.  In molti casi, infatti, è stato richiesto alla vittima di 
agire denunciando la persona maltrattante, senza ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊŜ ŘΩǳŦŦƛŎƛƻ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ Řƛ ǳƴŀ ǉǳŀƭŎƘŜ ƴƻǘƛȊƛŀ 
della presenza di comportamenti violenti. Inoltre, una donna che avesse subito violenza e che avesse 
effettivamente denunciato il marito, si trovava obbligata a rientrare nella casa in cui viveva con lo stesso, 
senza alcuna forma di tutela.  
Solo a partire dal 2001 la legge n. 154 άaƛǎǳǊŜ ŎƻƴǘǊƻ ƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀ ƛƴǘǊŀ-ŦŀƳƛƭƛŀǊŜέ ha introdotto il 
provvedimento di allontanamento da casa del familiare soggetto a violenze, al fine di garantirne 
lΩƛƴŎƻƭǳƳƛǘŁΦ Anche questa soluzione, però, appare discutibile, perché allontana da casa la vittima, mentre 
la persona violenta, e quindi colpevole, continua indisturbata ad abitare la sua casa. vǳŜǎǘΩŀǎǇŜǘǘƻΣ ŀŘ 
esempio, è emerso con forza nella ricerca anŎƘŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ƳƛƴƻǊƛΦ 
έ[ΩŀǎǇŜǘǘƻ ǇŀǊŀŘƻǎǎŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴǾƛƻ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŝ ŎƘŜ ŝ ƭŀ ǾƛǘǘƛƳŀ ŀŘ ŜǎǎŜǊŜ ƳŀƴŘŀǘŀ Ǿƛŀ Řƛ ŎŀǎŀΣ ƴƻƴ ƭΩŀōǳǎŀƴǘŜ Ŝ 
spesso si tratta di una soluzione a lungo periodo. 
Quando incontro le ragazze Ƴƛ ŎƘƛŜŘƻƴƻ Ωperché io devo essere mandata via da casa?Ω 
Io non posso che dichiarare la mia impotenza. 
/ΩŝΣ ƛƴ ŜŦŦŜǘǘƛΣ ƛƭ ǘŜƴǘŀǘƛǾƻ Řƛ ǎƻƭƭŜŎƛǘŀǊŜ ƛ ƎƛǳŘƛŎƛ ŀŘ ŀƭƭƻƴǘŀƴŀǊŜ ƛƭ ǇŀŘǊŜ όǉǳŀƴŘƻ ŝ ƭΩŀōǳǎŀƴǘŜύΣ Ƴŀ ǎŜ ƛƭ ǇŀŘǊŜ ƴƻƴ 
vuole, ŝ ƭŜǘǘŜǊŀ ƳƻǊǘŀΦ 9Ω ǳƴŀ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŜ ǘǊƛǎǘŜ Ŝ ǳƳƛƭƛŀƴǘŜέ ώDƛǳŘƛŎŜ ŘŜƭ ¢ǊƛōǳƴŀƭŜ ŘŜƛ aƛƴƻǊƛ Řƛ ¢ƻǊƛƴƻϐ 

Eppure, nonostante il paradosso, continua ad essere molto importante per la società e le vittime poter 
disporre di luoghi protetti, luoghi che accolgano le donne, le mamme con i loro figli e le ragazze e i 
ragazzi minorenni in tutte quelle situazioni in cui il pericolo è imminente e grave. Questa risposta di 
tutela nŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƴƻƴ ǘǊƻǾŀ una formulazione omogenea su tutto il territorio nazionale, ma cambia 
da regione a regione. Ci sono regioni in cui, ad esempio, non esiste una legge che istituisca le case 
protette per donne vittime di violenza. In Piemonte ƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Řƛ έ/ŜƴǘǊƛ ŀƴǘƛǾƛƻƭŜƴȊŀ Ŏƻƴ ŎŀǎŜ ǊƛŦǳƎƛƻέ 
è una recente conquista (Legge Regionale n.16/2009). 
 
Un significativo cambiamento culturale in Italia viene impresso dalla legge sullo stupro del 1996 (n. 66 del 
15 febbraio 1996). La violenza sessuale finisce di essere considerata un reato contro la morale pubblica e 
viene assunta come un reato contro la persona.  Questo sancisce anche la piena autodeterminazione delle 
donne rispetto alla sfera sessuale. 
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Un segnale importante del fatto che i reati di violenza contro le donne e ancor più contro i minori non 
ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ ǳƴ άǇǊƻōƭŜƳŀ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜέΣ Ƴŀ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴƻ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ǎƻŎƛŀƭŜ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƻƴƻ perpetrati, 
viene dalle modalità che la legge del 1996 prevede per la procedibilità nei confronti del reato di violenza 
sessuale. Questo reato, nei casi in cui siano coinvolti minori o nelle ipotesi di violenza molto grave (per 
impiego di forza, ripetitività o mezzi utilizzati), diventa perseguibile ŘΩǳŦŦƛŎƛƻΣ anche in assenza di querela. In 
questo modo sono state ampliate le possibilità di intervento, anche se nella pratica il problema consiste 
ǇǊƻǇǊƛƻ ƴŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊŜ ƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ contro i maltrattatori o violentatori da parte della 
Pubblica Autorità prima che la vittima stessa subisca gravi danni. 
Nella legge n. 66 si delinea inoltre ƭŀ ŦŀǘǘƛǎǇŜŎƛŜ Řƛ ά!ǘǘƛ ǎŜǎǎǳŀƭƛ Ŏƻƴ ƳƛƴƻǊŜƴƴƛέ ǇŜǊ ŘƛǎŎŜǊƴŜǊŜ ƛ Ŏŀǎƛ ƛƴ Ŏǳƛ ƛ 
minori sono consenzienti da quelli in cui sono costretti.  
 
Due anni dopo, nel 1998, vengono emanate due leggi molto importanti di contrasto allo sfruttamento 
sessuale e alla mercificazione del corpo, in particolare dei minori.  
La prima è ǉǳŜƭƭŀ ŎƘŜ ǾƛŜƴŜ ŎƻƳǳƴŜƳŜƴǘŜ ŘŜǘǘŀ ά[ŜƎƎŜ ŀƴǘƛ ǇŜŘƻŦƛƭƛŀέ όƴΦ нсфκмффуύ ŎƘŜ Ƙŀ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘƻΣ ƛƴ 
particolare, un articolo sulla prostituzione minorile e un secondo articolo sulla pedo-pornografia minorile.  
Questa legge è stata riformatŀ ƴŜƭ нллсΣ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƭŜƎƎŜ ƴΦ оу Řŀƭ ǘƛǘƻƭƻ ά5ƛǎǇƻsizioni in 
ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ƭƻǘǘŀ ŎƻƴǘǊƻ ƭƻ ǎŦǊǳǘǘŀƳŜƴǘƻ ǎŜǎǎǳŀƭŜ ŘŜƛ ōŀƳōƛƴƛ Ŝ ƭŀ ǇŜŘƻǇƻǊƴƻƎǊŀŦƛŀ ŀƴŎƘŜ ŀ ƳŜȊȊƻ LƴǘŜǊƴŜǘέΦ 
La legge n.38 mira anzitutto ad adeguare il quadro nazionale a quello europeo, riconosce forme di violenza 
nuove che transitano, ad esempio, attraverso la rete web, amplia le possibilità di azione delle Forze 
ŘŜƭƭΩOǊŘƛƴŜ ǎƛŀ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŜ Řƛ ƛƴŘŀƎƛƴŜ ŎƘŜ ƴŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŜ ŎŀǳǘŜƭŀǊƛ Ŝ ǇƻǊǘŀ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ƛƴŀǎǇǊƛƳŜƴǘƛ Řƛ 
pena per chi commetta reati sessuali sui minori. 
La seconda è il Testo UniŎƻ ǎǳƭƭΩƛƳƳƛƎǊŀȊƛƻƴŜΣ ŎƘŜ ƛƴǘǊƻŘǳŎŜΣ Ŏƻƴ ƭΩŀǊǘΦ муΣ ǳƴŀ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ per le 
donne vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, concedendo un permesso di soggiorno della 
durata di sei mesi, rinnovabile per un anno ƻ ǇŜǊ ƭΩǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ǇŜǊƛƻŘƻ ƴŜŎŜssario.  Si tratta di una norma 
innovativa per il fatto che, per la prima volta, la tutela alla vittima, tramite la possibilità di affrontare un 
percorso di recupero sociale e psicologico, viene garantita indipendentemente dalla sua scelta di 
denunciare lo sfruttatore.  Gli effetti positivi di questa norma sono stati evidenti in particolare nei primi due 
anni, poiché si è assistito ad un incremento sia delle emersioni di casi dalla clandestinità, sia delle denunce 
nei confronti di reti criminali di trafficanti e sfruttatori. 
Infine, lŀ ƭŜƎƎŜ ƴΦ нну ŘŜƭ нллоΣ άaƛǎǳǊŜ ŎƻƴǘǊƻ ƭŀ ǘǊŀǘǘŀ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜέΣ Ƙŀ ǇƻǊǘŀǘƻ ŘŜƭƭŜ ƳƻŘƛŦƛŎƘŜ ŀƭ /ƻŘƛŎŜ 
Penale (articoli 600, 601 e 602) al fine di stabilire pene certe, sicure e gravi contro il fenomeno delle "nuove 
schiavitù" comprendendo, tra i comportamenti puniti, ƭΩǳǎƻ Řƛ minaccia, inganno e ƭΩabuso di autorità. 
 
Lŀ ƭŜƎƎŜ ƴΦ оу ŘŜƭ нллф ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴϥŀƭǘǊŀ ǇƛŜǘǊŀ ƳƛƭƛŀǊŜ ƴŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴǘǊŀǎǘƻ ŀƭƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀΥ ǊƛŎƻƴƻǎŎŜ 
come reato gli atti persecutori di molestia e minaccia reiterati che provocano un grave stato di ansia e 
paura nelle vittime, fino a farle temere per la loro incolumità, lo stalking. La legge prevede pene consistenti 
per gli stalker e ammette misure dΩindagine concesse solo per i reati più gravi (es. intercettazioni 
telefoniche). 
 
Un punto centrale difficile da affrontare rimane comunque la protezione delle vittime. Come abbiamo 
detto, nel 2001 la legge n.154 mira a ridurre il ǊƛǎŎƘƛƻ ǇŜǊ ƭΩincolumità fisica di coloro che sono nel nucleo 
ŎƻŀōƛǘŀǘƛǾƻ ŘŜƭƭΩŀƎƎǊŜǎǎƻre, fornendo loro un riparo esterno. La legge, inoltre, inasprisce le condanne nei 
confronti degli aggressori. tŜǊ ŦǳƴȊƛƻƴŀǊŜΣ ǇŜǊƼΣ ǉǳŜǎǘŜ ƳƛǎǳǊŜ ǊƛŎƘƛŜŘƻƴƻ ƭΩŀƭƭŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ŜŦŦŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǊŜǘƛ Řƛ 
protezione esterne alla famiglia. In questo senso, più recentemente, con la Finanziaria 2006, arrivano altri 
segnali di sostegno e intolleranza alla violenza, attraverso ƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ di un fondo nazionale contro la 
violenza sessuale e di genere, con lo scopo di istituire anche un osservatorio nazionale contro la violenza. 
Inoltre, con la legge n.7 del 2006, si riafferma il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile in 
ǉǳŀƴǘƻ άǾƛƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘƛǊƛǘǘƛ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭƛ ŀƭƭϥƛƴǘŜƎǊƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ Ŝ ŀƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜ delle donne e delle 



      
  Funded by the European Union 
 

12 
 

ǊŀƎŀȊȊŜέ. Questa legge garantisce alle donne immigrate campagne informative in tema di mutilazioni 
genitali e promuove attività di formazione, promozione e sensibilizzazione al tema nella società italiana. 
 
Quasi 40 anni di progressi nella legislazione mostrano una lenta diminuzione del grado di accettazione 
sociale della violenza, una crescita della tutela legislativa e più recentemente una crescita delle strutture di 
sostegno alle vittimeΦ 5ΩŀƭǘǊƻ ƭŀǘƻ, a complicare il quadro, si manifesta una grande eterogeneità delle forme 
di violenza e di ambiti sociali in cui la violenza si realizza. Nonostante tutto, molta strada rimane da fare 
riguardo alla cosa più importante, ovvero alla effettiva denuncia della violenza, per farla emergere e 
superarla. La violenza, specie quella domestica, è un male sommerso che fatica ad essere denunciato. 
Eppure rompere le catene del silenzio e della paura è necessario, anche per sviluppare efficaci azioni di 
tutela e prevenzione.   
 

Contrasto e prevenzione della violenza 

¦ƴΩƛƴŘŀƎƛƴŜ L{¢!¢ ƴŜƭ нллс Ƙŀ ŘǊŀƳƳŀǘƛŎŀƳŜƴǘŜ Ŧŀǘǘƻ ŜƳŜǊƎŜǊŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŘŜƭ ŦŜƴƻƳŜƴƻ ŘŜƭƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀ 
perpetrata contro le donne in Italia: 6,7 milioni di donne, tra i 16 e i 70 anni, nel corso della vita sono state 
vittima di violenza fisica o sessuale. Il 19% delle donne ha subito violenza fisica, il 24% violenza sessuale e 
quasi il 32% sia fisica che sessuale (tabella 1). 
In Piemonte e più in generale nel Nord Italia, dove lo sviluppo socioeconomico e il reddito pro capite sono 
maggiori della media, le percentuali di casi di violenza sono al di sopra della media nazionale. Più di un 
terzo delle donne, nella sua vita, è stato vittima di violenze fisiche e sessuali, un ulteriore 20% ha subito 
violenze fisiche, un altro 24% violenze sessuali, quasi il 6% uno stupro. 
 
Tabella 1 - Donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito violenza (%) - 2006 

  
Violenza 
fisica e  

sessuale 

Violenza 
fisica 

Violenza 
sessuale 

Stupro o  
tentato 
stupro 

  NEL CORSO DELLA VITA 

Piemonte 33,6 18,3 26,5 5,2 

Italia 31,9 18,8 23,7 4,8 

 NEGLI ULTIMI 12 MESI 

Piemonte 5,3 2,6 3,6 0,4 

Italia 5,4 2,7 3,5 0,3 

Fonte: ISTAT, Indagine nazionale sulla violenza 

 

La violenza è prevalentemente casalinga. Le vittime, spesso, conoscono i loro aggressori. Sotto la minaccia e 
la coercizione dei partner - mariti, fidanzati, compagni ς le donne sono costrette ad avere rapporti sessuali 
che non vorrebbero, vengono picchiate, sfregiate e ricattate. 
[ΩŀǎǇŜǘǘƻ ǇƛǴ ƛƴǉǳƛŜǘŀƴǘŜ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ǊƛŎŜǊŎŀ ŝ ǎǘŀǘƻ ǇǊƻǇǊƛƻ ŎƻƴǎǘŀǘŀǊŜ ŎƘŜ ƛƭ ŦŜƴƻƳŜƴƻ ŘŜƭƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀ Ƙŀ ǳƴŀ 
dimensione decisamente più ampia di quella intercettabile attraverso le denunce emerse. Molte donne 
vivono nel segreto continui atti di maltrattamento e violenza. bƻƴ ŎΩŝ ŀƴŎƻǊŀ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ consapevolezza 
sociale su questa dimensione della violenza11. 

                                                      
11 ! ǘŀƭŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƻ Ŏƛ ǎŜƳōǊŀ Ƴƻƭǘƻ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘŜ ǎŜƎƴŀƭŀǊŜ ǳƴΩƛƴŘŀƎƛƴŜ ǎǾƻƭǘŀ ŀ ¢ƻǊƛƴƻ ƴŜƭ нллрΦ [ŀ survey ha coinvolto quasi 9.000 
ǎǘǳŘŜƴǘƛ ŘŜƭƭŜ ǎŎǳƻƭŜ ƳŜŘƛŜ ƛƴŦŜǊƛƻǊƛ Ŝ ǎǳǇŜǊƛƻǊƛ Řƛ ¢ƻǊƛƴƻΦ [ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŜǊŀ Řƛ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊŜ ǉǳŀƴǘƻ ƛƭ ŦŜƴƻƳŜƴƻ ŘŜƭƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀ fosse 
conosciuto e percepito dai ragazzi. I risultati evidenziano la scarsa conoscenza dei casi di violenza portati alla ribalta dai media; una 
buona percezione della violenza fisica e sessuale, ma non di quella psicologica; e, dato più drammatico, con la ricerca si sono 
intercettati non pochi casi di violenza subita: quasi il 12% era stato vittima di palpeggiamenti, il 10% di violenza psicologica e il 3% di 
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In Italia molti soggetti istituzionali e del ŎƻǎƛŘŘŜǘǘƻ ǘŜǊȊƻ ǎŜǘǘƻǊŜ Ƙŀƴƴƻ ƛƴǾŜǎǘƛǘƻ Ƴƻƭǘƻ ǎǳƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ 
sulla diffusione ŘŜƭƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŀƭ ŦŜƴƻƳŜƴƻΣ Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ŀŎŎǊŜǎŎŜǊŜ ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŁ ǘǊŀ ŎƘƛ ƴƻƴ Ƙŀ ǎǳōƛǘƻ 
episodi di violenza, ma anche di non far sentire sole le vittime. Molte associazioni hanno aperto degli 
sportelli di ascolto, anche telefonici, a cui rivolgersi per ricevere informazioni, consulenza psicologica e 
ƭŜƎŀƭŜ Ŝ Ŏƻƴ ŎǳƛΣ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜΣ ŀǾǾƛŀǊŜ ƛ ǇǊƛƳƛ Ǉŀǎǎƛ ǇŜǊ ƭΩŀƭƭƻƴǘŀƴŀƳŜƴǘƻ Řŀ ŎŀǎŀΣ ǎŜ ŝ ƛƭ ƭǳƻƎƻ ŘŜƭƭŜ 
violenze. Per ŎƛǘŀǊŜ ŘǳŜ ǘǊŀ ƭŜ ǇƛǴ ŎƻƴƻǎŎƛǳǘŜ ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜΣ ά¢ŜƭŜŦƻƴƻ wƻǎŀέ Ŝ ά¢ŜƭŜŦƻƴƻ ŀȊȊǳǊǊƻέΣ 
specificamente rivolti ai minori, operano fin dagli anni ottanta con una fitta rete di volontari. Nel 2008 
nasce la prima associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da 
associazioni di donne (D.i.Re ς Donne in Rete Contro la Violenza).  Nel 2011, 13.137 donne in situazione di 
violenza intra ed extra familiare si sono rivolte ai 56 centri e per quasi il 70% di loro era la prima volta. 
 
Tabella 2ς Violenze subite dalle donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza della rete D.i.Re - 2011 
- 54,4% violenza psicologica mediante insulti, denigrazione, minacce, controllo  sociale; 
- 47% violenza fisica con calci, pugni, schiaffi, tentati  omicidi; 
- 24% violenza economica, impegni economici imposti, controllo del salario e privazione di esso; 
- 14,2% violenza sessuale, stupri o rapporti sessuali imposti; 
- 9,3% stalking; 
- 1,6% induzione e obbligo di prostituzione. 
 
(il totale non è 100% poichè le donne possono essere state vittima di più di una delle seguenti cause) 
Fonte: D.i.Re, monitoraggio 

UnΩimportante risposta istituzionale arriva nel 2006, quando il Dipartimento delle Pari Opportunità dà il via 
a un progetto sistemico di contrasto alla violenza attivando un numero di pubblica utilità (1522) attivo 24 
ore su 24 e costituendo una Rete nazionale.  
ά[ŀ ǊŜǘŜ ŝ ǇŜƴǎŀǘŀ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ǇŜǊ ǊŜŎŜǇƛǊŜ Ŝ ŘƛŦŦƻƴŘŜǊŜ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŜ ŘŀƭƭŜ ǊŜǘƛ 
antiviolenza a livello locale, chiamate a contrastare il fenomeno della violenza di genere, garantendone, al 
contempo, i necessari raccordi tra le Amministrazioni Centrali competenti nel campo giudiziario, sociale, 
sanitario, della sicurezza e dell'ordine pubblico. 
I "nodi" della Rete Nazionale Antiviolenza sono gli Ambiti Territoriali di Rete. Si tratta di aree territoriali, 
Comuni, province o Regioni, con le quali il Dipartimento per le pari opportunità stipula un Protocollo d'intesa al 
fine di promuovere azioni di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere, di promuovere la costituzione o 
il rafforzamento di reti locali atte a contrastare gli episodi di violenza di genere e stalking, di facilitare 
l'integrazione del servizio nazionale 1522 con le strutture socio-sanitarie presenti in ambito territoriale e, infine, 
Řƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ǎŜƳƛƴŀǊƛ ǘŜƳŀǘƛŎƛ ǇǳōōƭƛŎƛ ǎǳƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀ Řƛ ƎŜƴŜǊŜέ ώDƻǾŜǊƴƻ- Dipartimento Pari 
Opportunità] 

 

I protocolli di intervento sviluppati a livello locale consentono la sinergia tra i soggetti che partecipano alla 
rete, ma la capillarità della rete si concretizza a livello locale e coinvolge soggetti istituzionali oltre che 
associazioni che operano sul tema. [ΩŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǊŜǘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŜŦŦƛŎŀŎƛ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ǘǳǘŜla delle 
vittime e attivazione dei percorsi penali opportuni, ma quando si scende sul campo, quando si incontrano i 
protagonisti di questa rete, si capisce che al di là delle procedure che in genere funzionano bene, ci sono 
tante persone che fanno degli investimenti professionali che vanno un άǇƻΩ ƻƭǘǊŜ ƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜέ. 
ά[ŀ ǇŀǊǘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ƭŀǾƻǊƻ ŝ ŎŜǊŎŀǊŜ Řƛ ǊƛǎƻƭǾŜǊŜ ƛ ǇǊƻōƭŜƳƛ, anche se queste soluzioni non ci sono 
nelle leggi, nei regolamenti. Bisogna buttare uƴ ǇƻΩ ƛƭ ŎǳƻǊŜ ƻƭǘǊŜ ƭΩƻǎǘŀŎƻƭƻΦ E allora ci inventiamo altre 
soluzioni, come un protocollo con la Chiesa Ortodossa locale per fornire sostegno a donne romene vittime di 
violenza [Χ] Senza la rete non si protegge nessuno e non si va da nessuna parte. Ma la rete bisogna farla, è da 

                                                                                                                                                                                
violenza da parte di adulti. Sono principalmente le ragazze ad aver subito violenze psicologiche, mentre i casi di maltrattamento da 
parte dei genitori riguardano in egual misura ragazze e ragazzi. 
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costruire, e non può essere fatta solo di contatti telematici e telefonici. Deve essere di contatti umani perché 
funzioniέ ώ/ƻƳƳƛǎǎŀǊƛƻ ŘŜƭ bǳŎƭŜƻ Řƛ tǊƻǎǎƛƳƛǘŁ ŘŜƭƭŀ tƻƭƛȊƛŀ aǳƴƛŎƛǇŀƭŜ Řƛ ¢ƻǊƛƴƻϐ 

 

Per quanto sia rilevante ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ƴƻǊƳŀǘƛǾƻ ƴŜƭ ŎƻƳōŀǘǘŜǊŜ ǘǳǘte le forme di violenza, come nel caso 
della legge n. 38 del 2009 sullo stalking, il cambiamento culturale e le azioni di accompagnamento e 
prevenzione sono fondamentali. 

 άL Ŏŀǎƛ ƛƴ Ŏǳƛ ƴƻƴ ǊƛǳǎŎƛŀƳƻ ŀ ŘŀǊŜ ǳƴŀ Ƴŀƴƻ ŀƭƭŜ ǾƛǘǘƛƳŜ ǎƻƴƻ ǉǳŜƭƭƛ ƛƴ Ŏǳƛ ƭƻǊƻ Ǌƛnunciano e tornano dal 
maltrattante. Non capita spesso, però ci sono. I casi più difficili sono quelli di stalking, perché abbiamo a che 
fare con ΨǾƛǘǘƛƳŜ ƛƴŎŜǊǘŜΩΥ ŀƭŎǳƴŜ ǾƻƭǘŜ ǾƻƎƭƛƻƴƻ ŘŜƴǳƴŎƛŀǊŜΣ ŀƭǘǊŜ ǾƻƎƭƛƻƴƻ ǊƛǘƛǊŀǊŜ ƭŀ ŘŜƴǳƴŎƛŀΦ .ƛǎƻƎƴŀ, anche in 
questi casi, cercare un percorso di accompagnamento fino al giudizio. Non abbiamo tanti strumenti normativi 
per aiutare le vittime, ne abbiamo alcuni. Ci sono delle risposte che il codice di procedura penale ci dà, però 
sono riposte che hanno tempi non sempre brevi. Abbiamo la possibilità di chiedere le misure cautelari, con 
ƭΩŀƭƭƻƴǘŀƴŀƳŜƴǘƻ Řŀ ŎŀǎŀΣ ƭŀ ŎǳǎǘƻŘƛŀ ŎŀǳǘŜƭŀǊŜ ƛƴ ŎŀǊŎŜǊŜΦ tŜǊƼ ǎƻƴƻ ǇŜǊŎƻǊǎƛ ǇƛǴ ƭǳƴƎƘƛΦ {Ŝ ŎΩŝ ǳƴƻ ǎǘŀƭƪŜǊ 
richiediamo le misure cautelari, ma dobbiamo dargli anche un segnale che ci siamo, che la sua vittima non è 
sola: e allora possiamo andarlo a prendere a casa, identificarlo, prendergli le impronte, fargli le foto di fronte e 
di profƛƭƻΧ dobbiamo fare qualcosa. ώΧϐ [ŀ ǎŜƴǎŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ Ƙƻ ŝ Řƛ ƎƛƻŎŀǊŜ ǎŜƳǇǊŜ ƛƴ ŘƛŦŜǎŀΦ bƻƛΣ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ la 
procedura penale, guardiamo in realtà sempre con lo specchietto retrovisore. Andiamo sempre a cercare le 
prove di fatti che sono successi prima. E, mentre noi siamo impegnati a cercare le prove dei fatti passati, nel 
frattempo ne commettono di nuovi. EŎŎƻ ǇŜǊŎƘŞ ōƛǎƻƎƴŀ ƛƴǾŜƴǘŀǊǎƛ ǉǳŀƭŎƻǎŀΗέ [Commissario del Nucleo di 
Prossimità della Polizia Municipale di Torino] 

In Italia, ogni regione ha sviluppato linee di intervento e strumenti con cui contrastare il fenomeno della 
violenza. Nel caso della regione Piemonte, nella quale si è realizzata la fase di ricerca, oltre alla legge 
16/2009, a cui abbiamo già fatto cenno, che istituisce i Centri antiviolenza con le case rifugio, ricordiamo 
anche la legge n. 11/2008, che istituisce un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di 
violenza e maltrattamenti. 
 

Presidi per minori in Italia e in Piemonte  

La legge n. 328 delƭΩ 8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali", stabilisce che gli Enti Locali debbano occuparsi della programmazione e dell'organizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali, mentre alle Regioni e allo Stato compete la promozione 
della partecipazione attiva dei cittadini e di tutti quei soggetti del terzo settore, come il sindacato e le varie 
associazioni, per consentire la riuscita degli interventi di welfare sociale. [ΩƛŘŜŀ ŎƘƛŀǾŜ ŘŜƭƭŀ ƭŜƎƎŜ ŝ ƭŀ 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso politiche e prestazioni coordinate 
nei diversi settori della vita sociale. Le misure di sostegno alle donne in difficoltà e ai minori rientrano nei  
livelli essenziali delle prestazioni sociali, ma le caratteristiche e i requisiti vengono fissati tanto dalla 
pianificazione nazionale, quanto da quella regionale e zonale, e comunque nei limiti delle scarse risorse 
economiche previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali. 
Così, anche per quanto riguarda le classificazioni e le definizioni delle caratteristiche delle strutture 
residenziali  per  minori  in Italia ci si trova di fronte ad un panorama variegato e con sfumature e approcci 
che mutano da regione a regione. Più di recente si è lavorato per la messa a punto di un nomenclatore 
nazionale per condividere in modo univoco tipologie di prestazioni e di strutture, ma nei fatti ancor oggi il 
quadro normativo di riferimento viene definto a livello regionale. 
bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ǊƛŎŜǊŎŀ ci riferiamo, quindi, alle strutture residenziali per minori site sul territorio 
della Regione Piemonte, dove a fine 2012 è entrata in vigore una nuova delibera (D.G.R. n. 25-5079 del 18 
dicembre 2012) che oltre a ridefinire le tipologie dei presidi per minori ne stabilisce i relativi standard 
strutturali, gestionali e progettuali. 
 
Tabella 3 ς Tipologie dei presidi per minori e principali caratteristiche - Piemonte 
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¶ Comunità educativa residenziale  (due fasce di età: 6-10, oppure 11-17; max 10 minori + 2 di pronto intervento; possibile 
accoglienza diurna di 2 minori; in ogni caso il numero massimo di minori accolti non deve superare i 12; una comunità può 
connotare la propria funzione in via esclusiva quale pronta accoglienza). 

¶ Casa Famiglia per minori (da 4 a 6 minori accolti, oltre ai figli minorenni degli adulti; il numero massimo totale dei minori 
non deve essere superiore a 8). 

¶ Comunità Genitore - Bambino (accoglie gestanti, anche minorenni e/o madri con i propri figli, oppure esclusivamente padri 
con i propri figli; può accogliere da un minimo di 8 ad un massimo di 14 ospiti, compresi i bambini nella fascia 0-3 anni). 

¶ Strutture per l'autonomia, accolgono persone con una significativa capacità di autogestione, anche acquisita a seguito di un 
precedente percorso in struttura a forte valenza educativa. Gli ospiti possono essere gestanti, genitori con bambini, minori di 
età non inferiore ai sedici anni e giovani fino ai ventuno. 
Queste strutture non sono soggette ad autorizzazione al funzionamento, ma all'obbligo di Segnalazione Certificata Inizio 
Attività (SCIA), da presentare al Comune. 
Le strutture di autonomia sono soggette all'attività di vigilanza. 
In relazione alle diverse necessità e alla dimensione di accoglienza, sono individuati tre tipi di strutture:  

Á Gruppo Appartamento  destinato ad adolescenti e giovani, oppure a genitore/bambino (accoglie da un minimo di 4 a 
un massimo di 6 ospiti; deve essere garantita la presenza dell'educatore professionale;nel gruppo appartamento 
adolescenti/giovani, in caso di presenza di minorenni deve essere garantita la presenza notturna di un operatore). 

Á Accoglienza comunitaria (può ospitare al massimo 12 persone; è prevista la presenza di un responsabile a tempo 
pieno). 

Á Pensionato Integrato è una particolare forma di accoglienza, presso strutture ricettive extra-alberghiere, di madri con 
bambino, donne sole in situazione di fragilità sociale, giovani e minori prossimi alla maggiore età. 

¶ Comunità terapeutica per minori (C.T.M.). 

¶ Comunità riabilitativa psicosociale per minori (C.R.P.). 

¶ Centro Diurno Socio-riabilitativo  (CDSR). 

¶ Centri educativi per minori (C.E.M.) max 30 posti. 

¶ Centri aggregativi per minori (C.A.M.) max 30 posti. 
Fonte: Regione Piemonte e Città di Torino 

 

In Piemonte12, nel 2011, le strutture residenziali per minori erano 227, di cui 90 comunità educative, e i 
minori collocati fuori dalla famiglia sono stati complessivamente 2.412, dei quali 1.048 inseriti in presidio e 
1.364 in affidamento residenziale. A livello nazionale, al 31 dicembre del 201013

, i minorenni accolti 
temporaneamente presso servizi residenziali familiari, socioeducativi e famiglie affidatarie sono 29.309. 
Circa la metà di questi ǊŀƎŀȊȊƛ ŝ ƛƴǎŜǊƛǘŀ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁΣ ƳŜƴǘǊŜ ƭΩŀƭǘǊŀ ƳŜǘŁ ŝ ŎƻƭƭƻŎŀǘŀ ƛƴ ŦŀƳƛƎƭƛŜ ŀŦŦƛŘŀǘŀǊƛŜΦ 
In Piemonte le presenze in presidi residenziali rappresentano il 43% degli allontanamenti di minori dal 
nucleo familiare. Questo significa che ampia parte dei ragazzi (il 57%) è in affidamento, in pari misura, 
presso nuclei extrafamiliari o presso altri parenti. 
 
DallΩƛƴŘŀƎƛƴŜ nazionale che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha condotto nel 2011 sui bambini 
allontanati dal proprio nucleo familiare emerge che un quarto degli inserimenti in comunità o presso le 
famiglie avviene in situazioni di emergenza (secondo ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩart. 403 del Codice Civile14) e circa il 
20% di questi casi è rappresentato da minori stranieri non accompagnati. Risulta, quindi, evidente la 
difficoltà progettuale dei servizi sociali dovendo intervenire con immediatezza per la salvaguardia del 
minore. Spesso capita, infatti, che il primo inserimento sia provvisorio e che solo in un secondo momento si 
tenti di collocare i ragazzi nelle comunità più idonee.  
{ŜƳǇǊŜ ƭΩƛƴŘŀƎƛƴŜ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ƳŜǘǘŜ ƛƴ ƭǳŎŜ ƭŀ ǊƛƭŜǾŀƴǘŜ ŦǊŀƳƳŜƴǘŀǊƛŜǘŁ ŘŜƛ ǇŜǊŎƻǊǎƛ ŘŜƛ ƳƛƴƻǊƛΣ ŎƘŜ Ǉŀǎǎŀƴƻ 
da un affidamento familiare alla comunità e viceversa anche più di una volta. La permanenza in strutture 

                                                      
12

 Dati al 31.12.2011 della Regione Piemonte, Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche sociali e Politiche 
della Famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato. Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia 
13

 Ultimo dato disponibile a livello nazionale raccolto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
14

 !ǊǘΦ пло /Φ/ΦΥ άQuando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica 
ŀǳǘƻǊƛǘŁΣ ŀ ƳŜȊȊƻ ŘŜƎƭƛ ƻǊƎŀƴƛ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦŀƴȊƛŀΣ ƭƻ ŎƻƭƭƻŎŀ ƛƴ ƭǳƻƎƻ ǎƛŎǳǊƻ ǎƛƴƻ ŀ ǉǳŀƴŘƻ ǎƛ Ǉƻǎǎŀ ǇǊƻǾǾŜŘŜǊŜ ƛƴ Ƴodo 
definitivo ŀƭƭŀ ǎǳŀ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜέΦ 
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residenziali è prevista per un tempo relativamente breve (2 anni circa) e, soprattutto per i bambini più 
ǇƛŎŎƻƭƛΣ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŝ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƛƴ ǳƴ ƴǳŎƭŜƻ ŦŀƳƛƭƛŀǊŜ όƛƴ ŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ ƻ ŀŘƻȊƛƻƴŜύΣ Ƴŀ ŘǳǊŀƴǘŜ 
questo percorso spesso nascono problematiche che conducono al fallimento.  
[ΩŜǘŁ ŀƭ momento delƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ŝ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŜƭŜƳŜƴǘƻ ŎƘŜ ƻǊƛŜƴǘŀ ƭŜ ǎŎŜƭǘŜ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀŦŦƛŘƻ ƻ ƭŀ 
comunità. Il grafico 4 illustra in modo esaustivo la diversificazione degli inseǊƛƳŜƴǘƛ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩŜǘŁ ŘŜƭ 
ƳƛƴƻǊŜΦ {ŎŜƭǘŜ ŎƘŜ ǎƻƴƻΣ ƛƴ ōǳƻƴŀ ƳƛǎǳǊŀΣ ƭŀ ǇǊŜǎŀ ŘΩŀǘǘƻ ŎƘŜ Ǝƭƛ ŀŦŦƛŘƛ Řƛ ǊŀƎŀȊȊƛ ƻƭǘǊŜ ƛ мп ŀƴƴƛ ǎƛ 
accompagnano a importanti difficoltà sia da parte delle  famiglie affidatarie, sia dei ragazzi stessi.  
 
Grafico 4 - Percentuale di inserimenti per eǘŁ ŀƭƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ e tipologia di inserimento ς Italia 2010 

 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 

.Ŝƴ ŘƛǾŜǊǎŀ ŀǇǇŀǊŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜΣ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴŀ ǎŎŜƭǘŀ 
predominante ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁΦ Lƭ grafico 5 evidenzia un calo degli affidamenti solo per 
ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩetà dai 14 ai 17 anniΣ ŎƻƴǘǊƻōƛƭŀƴŎƛŀǘƻ ŘŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǇǊŜǎŜƴȊŜ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁΦ 
 
Grafico 5 - tŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƛ ǇŜǊ ŜǘŁ ŀƭƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ Ŝ tipologia di inserimento ς Piemonte 2011 
 

 
Fonte: Regione Piemonte, Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ς nostre elaborazioni 

 

Dal punto di vista di genere, in Piemonte, circa il 55% dei minori allontanati dalla famiglia sono maschi e il 
45% femmine. I maschi sono più rappresentati tra i bimbi fino ai 5 anni e leggermente di più tra i 14-17 
anni, per contro le ragazze si concentrano maggiormente tra i 6 e i 13 anni. 
Il 24% dei minori nelle strutture piemontesi sono stranieri, di cui il 9% non accompagnati. Chiaramente 
quando si parla di stranieri si fa riferimento a una molteplicità di provenienze che rende ancor più 
ŎƻƳǇƭŜǎǎƻ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻΣ ŘƻǾŜƴŘƻǎƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǊŜ Ŏƻƴ ŎǳƭǘǳǊŜ ǎǇŜǎǎƻ ƭƻƴǘŀƴŜ Řŀ ǉǳŜƭƭŀ ƻǎǇƛǘŀƴǘŜΦ 
Complessivamente il 65% degli inserimenti in presidi residenziali avviene direttamente dopo la convivenza 
coi genitori, ma, come già osservato a livello nazionale, il 35% dei minori in comunità ha attraversato 
periodi di convivenza con altri parenti, con famiglie affidatarie o adottive, o arriva da altri presidi. Si tratta, 
dunque, di percorsi multipli che si trascinano vissuti e relazioni complesse con cui gli operatori delle 
comunità sono chiamati a confrontarsi quotidianamente. 
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In Piemonte, tuttavia, contrariamente a quanto accade ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜΣ Ǝƭƛ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƛ ŘΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ όŀǊǘΦ 
403 c.c.) riguardano il 7% dei minori in struttura. Un ulteriore 2% dei casi arriva in comunità accompagnato 
ŘŀƭƭŜ CƻǊȊŜ ŘŜƭƭΩhǊŘƛƴŜΣ ƳŜƴǘǊŜ ƭŀ ƳŀƎƎƛƻǊ ǇŀǊǘŜ όфм҈ύ ŘŜƎƭƛ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƛ ǾƛŜƴŜ ŘƛǎǇƻǎǘƻ ŘŀƭƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŁ 
Giudiziaria. 
Il 40҈ ŘŜƎƭƛ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƛ ŝ ƳƻǘƛǾŀǘƻ ŘŀƭƭΩƛƴŎŀǇŀŎƛǘŁ ƎŜƴƛǘƻǊƛŀƭŜ ŀ Ŏǳƛ ǎƛ ŘŜǾŜ ŀƎƎƛǳƴƎŜǊŜ un 3% di minori senza 
rete familiare e un 4%  di minori stranieri non accompagnati, seguono problemi psico-fisici del minore (9%),  
incuria (8%), maltrattamenti (9%), sospetto abuso (9%) e altre tipogie di problemi legate alla salute o alle 
vicende giudiziarie dei genitori. Il dato riguardante i casi di έsospetto abusoέ è passato dal 5% del 2010 al 
9% del 2011 e in regione Piemonte hanno ipotizzaǘƻ ŎƘŜ Ǉƻǎǎŀ ŜǎǎŜǊŜ ƭΩŜǎƛǘƻ Řƛ ǳƴŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƛ 
servizi territoriali nel segnalare i casi tempestivamente. 
Anche questo segnale testimonia quanto la sensibilità sociale sia sempre più contraria alla violenza, di ogni 
tipo, e quanto si stiano rafforzando gli interventi a difesa dei minori e, al contempo, di sostegno alla 
famiglia.  
Che il minore abbia diritto di vivere nella propria famiglia è sancito espressamente nella legge nazionale n. 
149/2001 (che modifica la n.184/1983) che impone interventi a favore della famiglia affinchè sia posta nella 
condizione di potersi prendere ŎǳǊŀ ŘŜƛ ŦƛƎƭƛΦ vǳŜǎǘŀ ǎǘŜǎǎŀ ƭŜƎƎŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŎŜ ŎƘŜ ƛƭ έǊƛŎƻǾŜǊƻ ƛƴ ƛǎǘƛǘǳǘƻέΣ ex 
strutture residenziali che accoglievano grandi numeri di minori in stato di abbandono, debba essere 
ǎǳǇŜǊŀǘƻ Ŏƻƴ ƭΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ ŀ ǳƴŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀΦ [Ŝ ǾŜŎŎƘƛŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ǘǊŀǎŦƻǊƳŀǘŜ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŀƭƭƻƎƎƛƻ. 
A livello regionale, inoltre, la legge n. 37/2009, "Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in 
situazione di difficoltàέ, riconosce prioritariamente il diritto dei figli di vivere con i genitori e, a tal fine, 
viene offerto ai genitori in difficoltà a seguito della separazione un sostegno psicologico e di mediazione 
familiare, abitativo ed economico. 
È importante sottolineare che il sistema istituzionale che ospita le minori protagoniste di questo progetto 
ƴƻƴ ŝ ǳƴƻ ǎǇŀȊƛƻ ŎƻƴǘŜƴƛǘƛǾƻ ƻ Řƛ ǇǳǊƻ ǇŀǎǎŀƎƎƛƻΦ [Ŝ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŘΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊa di tipo educativo residenziale 
sono certamente luoghi di protezione, ma ancor più ambienti di vita in cui si progettano e realizzano dei 
percorsi educativi personalizzati e in cui si sviluppano relazioni tra pari e con adulti, spesso alternative a 
quelle sperimentate nelle famiglie di appartenenza.  
In particolare, per ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni il progetto educativo è fortemente improntato 
ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩautonomia, come avremo modo di spiegare in seguito. 
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I risultati della ricerca   

Percezioni ed esperienze delle ragazze: ruoli di genere e stereotipi  

Poste di fronte alla richiesta di ŜǎǇǊƛƳŜǊǎƛ ǎǳ ǉǳŀƭƛ ǎƻƴƻ ƛ Ǌǳƻƭƛ Řƛ ŘƻƴƴŜ Ŝ ǳƻƳƛƴƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ŎƻǇǇƛŀ Ŝ 
ǎŜ Ŏƛ ǎƛŀƴƻ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ǇŜǊ ŎƛŀǎŎǳƴ ƎŜƴŜǊŜΣ ƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜΣ ŎƻǊŀƭƳŜƴǘŜΣ ŀŦŦŜǊƳŀƴƻ ŎƘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 
della coppia ci debba essere condivisione di tutto. Non parlano di equità, parità di diritti, ma di 
condivisione. Esprimono, però, evidentemente una condizione ideale, perchè non appena si entra nelle 
dinamiche concrete della vita di coppia, come ad esempio accudire un figlio, emerge la distanza tra 
condizione ideale e realtà. 
έΦΦΦƛƴ ǘŜƻǊƛŀ ŘƻǾǊŜōōŜǊƻ ŜǎǎŜǊŜ ǘǳǘǘƛ Ŝ ŘǳŜ ŀ ǇǊŜƴŘŜǊǎƛ ŎǳǊŀ ŘŜƭ ōŀƳōƛƴƻ ŀ ǘǳǊƴƻΦ tŜǊƼ ǉǳŀǎƛ ǎŜƳǇǊŜ ŝ ƭŀ Řƻƴƴŀ 
ŎƘŜ Ŧŀ ǘǳǘǘƻΦ 9Ω ŎƻƳŜ ǎŜ ǎƛ ǎŜƴǘƛǎǎŜ ǳƴ ǇƻΩ ƻōōƭƛƎŀǘŀ ŀ ŦŀǊƭƻ ǇŜǊŎƘŞ ŘƛŎŜ Ωpoverino lo disturbo che sta dormendo, 
gli rompo le scatole. Mi alzo io, magari lo fa domaniΩ. Ma se dice sempre lo fa domani, lo fa domani, tocca 
ǎŜƳǇǊŜ ŀ ƭŜƛΧ 5ΩŀōƛǘǳŘƛƴŜ ǎƛ ŀƭȊŀ Ŝ ƭƻ Ŧŀ ǎŜƳǇǊŜ ƭŜƛέ 
[Ragazza Focus Group] 

 

Le ragazze rifiutano le stereotipate asimmetrie di genere che vedono le donne in casa a curare i figli e gli 
uomini procacciatori di reddito. Credono che una donna debba avere un lavoro, magari part-time, e un 
reddito personale.  
Immaginano il ruolo lavorativo come carico di elementi che danno soddisfazione personale, oltre che un 
vantaggio economico. Il fatto che ci siano ancora molte donne che non lavorano, non modifica questa 
ŎƻƴǾƛƴȊƛƻƴŜΣ ŀƭ ǇƛǴΣ ŘƛŎƻƴƻ Ŏƻƴ ǳƴ ŎŜǊǘƻ ǊŀƳƳŀǊƛŎƻ έǇƻǾŜǊƛƴŜέΦ /ΩŝΣ ŘǳƴǉǳŜΣ ǳƴŀ ŎƻƳǇŀǎǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ǉǳŜƭƭŜ 
donne, come se non godessero di un privilegio e a nessuna di loro, ad esempio, è venuto in mente di 
immaginarsi queste donne in una condizione di benessere economico derivante dalla posizione del marito. 
CertamenteΣ ƛƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ ƻǊƛŜƴǘŀǘƻ ŀƭƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ŎƘŜ ƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ǎǘŀƴƴƻ ŀŦŦǊƻƴǘŀƴŘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ 
comunità le spinge a porrŜ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ŜƴŦŀǎƛ ǇǊƻǇǊƛƻ ǎǳƭ ǾŀƭƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛǘŁ Ŝ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻŘŜǘŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜΦ 
Nella discussione abbiamo introdotto una serie di frasi di luogo comune sulle quali si sono confrontate. 
/ƻƴŎƻǊŘŀƴƻ ǇƛŜƴŀƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƭΩŀŦŦŜǊƳŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ έuna donna possa vivere da solaέ Ŝ ŎƘŜ έǳƴŀ Řƻƴƴŀ ŘŜōōŀ 
ǎŀǇŜǊŜ ŘƛǊŜ Řƛ bhέ, anche quando, o proprio per questo, nei loro percorsi di vita hanno avuto madri che 
venivano picchiate sistematicamente, ma non volevano allontanarsi da casa per paura di rimanere sole. 
έLƻ Ŏƛ ǇŜƴǎƻΦΦ. è una brutta situazione. Certo finchè si è innamorati, ma quando si litiga, se non hai un lavoro 
devi decidere di stare per forzŀ Ŏƻƴ ǳƴ ǳƻƳƻΦ !ƴŎƘŜ ǎŜ ƭΩǳƻƳƻ ƭŀ picchia rischia di non poter chiedere neppure 
aiuto per paura di non avere più chi la mantieƴŜέΦ 
έIo dico che possono farsi mantenere più che possono, poi nel momento in cui si lasciano sono fatti loro, 
avrebbero dovuto pensarci prima. Meglio soli che male accompagnatiέ. 
[Ragazza Focus Group] 
 

Le parole che associano ŀƭƭΩƛƳƳŀƎƛƴŜ Řƛ donna sono: 
έpassione, sensibilità, complessità, affidabilità, intelligenza, responsabile a mantenere una famiglia, una 
ŎƻǊŀƎƎƛƻǎŀ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾŀ ǎǘǳŘƛƻǎŀΣ ŦƻǊǘŜΣ ǳƴŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ŎƘŜ ŀ ǾƻƭǘŜ ƴƻƴ ǾƛŜƴŜ ǊƛǎǇŜǘǘŀǘŀΣ Ƴƛŀ ƳŀŘǊŜΣ ƭŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀέ. 
A uomo vengono associate:  
έŜǎǎŜǊŜ ƛƴǳǘile, cerca di essere superiore alle donne, una persona che a volte è stronzo, persona affabile, 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜΣ ŦŜŘŜƭŜΣ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜΣ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻΣ ŎƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊŜΣ ŀƳƻǊŜΣ Ƴƛƻ ŦǊŀǘŜƭƭƻΣ ƛƭ Ƴƛƻ ŜȄέΦ 
Questo gioco di associazioni sottolinea quanto le ragazze non siano appiattite su una rappresentazione 
stereotipata, ma molto articolata tra caratteristiche emozionali (es. sensibile, passionale), cognitive 
(intelligente) e sociali (es. responsabile, lavorativo). In altre ricerche condotte tra ragazzi minorenni il 
έcoraggioέ ŝ ǳƴŀ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎŀ ǇƛǴ ƳŀǎŎƘƛƭŜ ŎƘŜ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜΣ ƳŜƴǘǊŜ ƭŜ ƴƻǎǘǊŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ƭΩŀǘǘƛōǳƛǎŎƻƴƻ ŀ ǳƴŀ 
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donna. È Ǉƻƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ Řƻƴƴŀ ƻ ǳƴ ǳƻƳƻ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ǊŜŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ƭƻǊƻ Ǿƛǘŀ o con 
ǳƴΩŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ŎƻƳŜ έǳƻƳƻ-ŀƳƻǊŜέΦ 
 
In buona misura, anche se hanno sperimentato differenze di ruoli sociali tra donne e uomini, queste 
ǊŀƎŀȊȊŜ ƴƻƴ ǎŜƳōǊŀƴƻ ǾƻƭŜǊǎƛ ŀōōŀƴŘƻƴŀǊŜ ŀƛ ƭǳƻƎƘƛ ŎƻƳǳƴƛΣ ŀōōǊŀŎŎƛŀǊŜ ƛŘŜŜ ǇǊŜŎƻƴŎŜǘǘŜΦ [ΩŜǎŜƳǇƛƻ ǇƛǴ 
ŜǾƛŘŜƴǘŜ ŝ ƴŜƭƭΩǳǎƻ Ŏƻƴǘƛƴǳƻ ŘŜƭ έdipendeέΦ {Ŝ ƴŜƭƭŀ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴŜ ǳƴŀ ǊŀƎŀȊȊŀ ŜǎǇǊƛƳŜ ǳƴΩƛŘŜŀΣ ƛƴǘŜǊǾƛŜƴŜ 
ǳƴΩŀƭǘǊŀ ǎƻǘǘƻƭƛƴŜŀƴŘƻ ŎƘŜ έdipende dalla situazioneέ ƻ έŘƛǇŜƴŘŜ ŘŀƭƭΩǳƻƳƻΥ ŎŜ ƴŜ ǎƻƴƻ di gentili e di 
ǎǘǊƻƴȊƛέ o έŘƛǇŜƴŘŜΣ ǎŜ ƎƭƛŜƭƻ ƛƴǎŜƎƴƛέ όǊƛŦŜǊƛǘƻ ŀƭ Ŧŀǘǘƻ ŎƘŜ ǳƴŀ Řƻƴƴŀ Ǉƻǎǎŀ ƛƴǎŜƎƴŀǊŜ ŀŘ ǳƴ ǳƻƳƻ ŀ 
cambiare il pannolino). 
/ƻǎƜ ƭΩŀŦŦŜǊƳŀȊƛƻƴŜ έ¦ƴŀ Řƻƴƴŀ ŝ ǇƛǴ ǎŜƴǎƛōƛƭŜ Řƛ ǳƴ ǳƻƳƻέ ŘƛǾƛŘŜ ŀ ƳŜǘŁ ƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜΣ ǇŜǊŎƘŝΣ ŀǇǇǳƴǘƻΣ 
έŘƛǇŜƴŘŜέΦ  
Le ragazze, tuttavia, sembrano essere molto determinate nel ritenere essenziale una corresponsabilità nella 
crescita dei figli. Lƴ ǉǳŜǎǘŀ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴŜΣ ŎƘŜ ƭŜ Ƙŀ Ƴƻƭǘƻ ŎƻƛƴǾƻƭǘŜΣ ǇŜǎŀΣ ŜǾƛŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜΣ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜnza che 
molte di loro condividono, di essere cresciute in assenza di almeno uno dei due genitori ς o perchè non 
presente o perchè malato. 
Più in generale, però, possiamo dire che le posizioni espresse dalle ragazze sono analoghe a quelle riportate 
da altri adolescenti. Una ricerca realizzata in Veneto15

 tra ragazzi adolescenti, infatti, mette in luce la stessa 
ambivalenza tra una visione ideale del rapporto tra generi e quella reale. Inoltre, questa ricerca, segnala 
che le ragazze tendono ad avere una visione più paritetica dei ruoli, rispetto ai ragazzi. 
 
¦ƴΩƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ ǳƭǘŜǊƛƻǊŜ, specifica per le nostre ragazze, è che buona parte di loro arriva da famiglie in cui 
loro stesse haƴƴƻ ŘƻǾǳǘƻ ƎƛƻŎŀǊŜ ƛƭ Ǌǳƻƭƻ Řƛ έƳŀƳƳŜέ nel prendersi cura dei fratellini, in sostituzione dei 
genitori. Per loro, dunque, è acquisito, normale, questo aspetto di cura, non lo mettono in discussione. Al 
ŎƻƴǘŜƳǇƻ Ƙŀƴƴƻ ǳƴ ǇƻΩ Řƛ ŎƻƴŦǳǎƛƻƴŜ Řƛ ǊǳƻƭƛΣ ƴƻƴ ǎƻƭƻ rispetto al genere: 
έIo sono stata una mamma per mia sorella, non so neanche cosa voglia dire fare la sorella. Però adesso che 
ǎƻƴƻ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁ Ƴƛ ŎƘƛŜŘƻƴƻ Řƛ ǊƛǘƻǊƴŀǊŜ ŀ ŦŀǊŜ ƭŀ ǎƻǊŜƭƭŀΦΦΦέ 
[Ilenia, 16 anni] 

 

Le ragazze non riconoscono restrizioni nel modo di abbigliarsi o truccarsi, sebbene di ŦǊƻƴǘŜ ŀƭƭŀ ŦǊŀǎŜ έ{Ŝ ǘƛ 
ǾŜǎǘƛ ƛƴ ǳƴ ŎŜǊǘƻ ƳƻŘƻΣ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŎŀǇƛǘŀǊǘƛ ŎŜǊǘŜ ŎƻǎŜΧέ ǎƛ ŘƛǾƛŘŀƴƻ ƴŜƭƭŀ ŦŀȊƛƻƴŜ ǇƛǴ ƛƴǘŜƎǊŀƭƛǎǘŀ Řƛ ǊƛŦƛǳǘƻ 
ǘƻǘŀƭŜ Řƛ ƭƛƳƛǘŀȊƛƻƴƛΣ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŦƻǊǘŜ ƛƳǇǊƻƴǘŀ ƛŘŜŀƭƛǎǘŀΥ έun uomo può vestirsi come vuole e non viene certo 
aggreditoέ Ŝ ǉǳŜƭƭŜ ǇƛǴ ŎŀǳǘŜ ŎƘŜ ǎƛ ŘƛŎƘƛŀǊŀƴƻ ŘΩŀŎŎƻǊŘƻΦ 
έLƭ Ƴƛƻ ŦƛŘŀƴȊŀǘƻ ƴƻƴ Ƴƛ ŘŜǾŜ ŘƛǊŜ ŎƻƳŜ Ƴƛ ŘŜǾƻ ǘǊǳŎŎŀǊŜΣ Ŏƻƴ ŎƘƛ ŘŜǾƻ ǎǘŀǊŜΣ ŎƻƳŜ ŘŜǾƻ ǳǎŎƛǊŜΧǇŜǊŎƘŞ ƛƻ ǎǘƻ 
con i miei amici e lui sta con le sue amiche. Io non gli dico che non deve stare con le sue amiche. Perché ci deve 
ŜǎǎŜǊŜ ŦƛŘǳŎƛŀ ǊŜŎƛǇǊƻŎŀΦ Dƭƛ ŘƛŎƻ ǎŜƳǇǊŜ ŎƘŜ ǎŜ ƴƻƴ ŎΩŝ ŦƛŘǳŎƛŀ ŝ ƛƴǳǘƛƭŜ ŎƻƴǘƛƴǳŀǊŜ ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻΦ 
Ci sono però quelle fasi, ƛƴ Ŏǳƛ ǎŜƛ ŎƻǎƜ ƛƴƴŀƳƻǊŀǘŀ ŎƘŜ ŦŀǊŜǎǘƛ Řƛ ǘǳǘǘƻΧ 
{ƜΣ ƭƻ ǎƻΦ !ƴŎƘΩƛƻ ŀƭƭΩƛƴƛȊio, ma ancora adesso mi capita di vestirmi come dice lui, di non truccarmi tanto. 
Poi ho messo le cose in chiaro. Gli ho detto, senti, neh, noi dobbiamo mettere un punto di riferimento, perché io 
ƴƻƴ ǾƻƎƭƛƻ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƳŀƴŘŀǘŀέ. 
[Erica, 16 anni] 

Ancora una voƭǘŀΣ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ŦǊŀǎŜΣ ƭŜƎƎƛŀƳƻ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ǘǊŀ ƭΩƛŘŜŀƭŜ Ŝ ƛƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ǾŜǊƻΦ LŘŜŀƭƳŜƴǘŜ ƴƻƴ 
è lecita alcuna restrizione, di fatto è bello fare un piacere a chi si vuole bene. Messa in questi termini non si 
può muovere alcuna obiezione, perchè il principio che sottende è quello della libertà di scelta. Principio a 
cui le ragazze dichiarano di non voler rinunciare mai. 
 
Un altro elemento caratterizzante nelle loro storie è la ricerca di dialogo ed equilibrio, in cui non valga 
alcuna prevaricazione di genere, che è ben sintetizzato ŘŀƭƭΩƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƘƛ ŘƛŎŜΥ έƴƻƴ ǎƻƴƻ ŘΩŀŎŎƻǊŘƻ 
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 CREL, Violenza sulle donne. I giovani come la pensano?, Regione veneto, 2001. 
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Ŏƻƴ ƭŀ ŦǊŀǎŜ ƭŜ ŘƻƴƴŜ ŘŜǾƻƴƻ ǘŜƴŜǊ ǘŜǎǘŀ ŀƭƭΩǳƻƳƻΦ vǳŜǎǘƻ Ŧŀ ǇŜƴǎŀǊŜ ŎƘŜ ƭŀ Řƻƴƴŀ ŎƻƳŀƴŘŀΦ 9Ω ǇƛǴ 
Ǝƛǳǎǘƻ ŘƛǊŜ ŎƘŜ ǎŜ ƭŀ Řƻƴƴŀ ǾǳƻƭŜ ǘƛŜƴŜ ǘŜǎǘŀ ŀƭƭΩǳƻƳƻΦΦΦέ. Tutte, inoltre, esprimo disaccordo rispetto a 
έ/Ƙƛ ǇƻǊǘŀ ƛ ǎƻƭŘƛ ŀ Ŏŀǎŀ Ƙŀ ŘƛǊƛǘǘƻ ŀ ŎƻƳŀƴŘŀǊŜέΦ  
 

Relazioni sociali e sentimentali  

Molte delle ragazze che hanno preso parte alla ricerca hanno esperienza di relazioni sentimentali 
fallimentari, violente e talvolta accompagnate da problematiche sanitarie importanti di tipo psichiatrico.  
È quindi molto interessante vedere come leggono le situazioni vissute e come si rappresentano la loro 
futura vita di coppia. 
έVoglio avere una famiglia, sposarmi, avere un bimbo, maschio. 
D: Che mamma sarai? 
R: A livello psicologico tu diventerai madre dei tuoi figli allo stesso modo in cui tua madre è stata con te. Mi fa 
paura. Io ho paura di diventare come i miei genitori e cercherò di fare di tutto perché questo non accada. 
Non alzerò mai le mani su mio figlio, qualche pacca sul sedere ci sta, ma non credo che sia necessario. 
Non voglio essere dipendente da nessuno, farmi sbattere fuori di casa, la situazione deve essere mia: condivisa, 
ma non dipendeƴǘŜέΦ 
[Ilenia, 16 anni] 

 

Alcune ragazze hanno il fidanzato, lo hanno anche presentato in comunità, ma a parte un paio di loro che 
stanno vivendo una storia intensa e travagliata, le altre hanno un approccio cauto e disincantato. Non 
escludono che nel loro futuro ci possa essere una famiglia, ma per il momento faticano a fidarsi. 
άLƻ ŀŘŜǎǎƻ Ƙƻ ǳƴ ŦƛŘŀƴȊŀǘƻΣ Ƴŀ ƴƻƴ ŝ ŎƘŜ Ƴƛ ŦƛŘƛ ǘŀƴǘƻΦ 5ƻǇƻ ǉǳŜƭƭƻ ŎƘŜ Ƙƻ Ǉŀǎǎŀǘƻ Řŀ ǎǳƻ ǇŀŘǊŜ (riferendosi 
alla figlia di 2 anni)Χƛƻ ƴƻƴ Ƴƛ ŦƛŘƻ Řƛ ƴŜǎǎǳƴƻΦ 5ƛŎƛŀƳƻ ŎƘŜ Ƙƻ ǳƴ ŦƛŘŀƴȊŀǘƻ ǇŜǊ ǇŀǎǎŀǊŜ ƛƭ ǘŜƳǇƻΦ {Ŝ Ƴƛ ŎƘƛŀƳŀΣ 
io chiamo, se mi tratta bene, io lo tratto bene, se lui mi tratta male io, boh, finisco. Io non posso fidarmi di lui. 
bƻƴ Ǉƻǎǎƻ ŦƛŘŀǊƳƛ Řƛ ƴŜǎǎǳƴƻέΦ 
[Laura, 18 anni] 

 

Una delle preoccupazioni maggiori rispetto ai vissuti delle ragazze è che siano riproducibili nelle relazioni 
che hanno, o avranno, con gli adulti e con i loro fidanzati, i tipici meccanismi vittima-maltrattante. Dalle 
voci delle ragazze, però, non emerge alcun segno di debolezza in questo senso. Si dichiarano persino 
consapevoli del rischio.  
ά!ƴŎƘΩƛƻ ŀǾŜǾƻ ǳƴ ŦƛŘŀƴȊŀǘƻ ŎƘŜ Ƴƛ ǘǊŀǘǘŀǾŀ ƳŀƭŜΦ Lƻ Ƴƛ ŜǊƻ ǾŜǊŀƳŜƴǘŜ ƛƴƴŀƳƻǊŀǘŀ Řƛ ƭǳƛΦ 5ƻǇƻ т ƳŜǎƛ ƭǳƛ Ƴƛ 
ǘǊŀǘǘŀǾŀ ǾŜǊŀƳŜƴǘŜ ƳŀƭŜΣ ƛƻ Ƴƛ ƳŜǘǘŜǾƻ ŀ ǇƛŀƴƎŜǊŜ Ŝ ŀƭƭŀ ŦƛƴŜΧŎƛ ǎƛŀƳƻ ƭŀǎŎƛŀǘƛΧ ŀƴŎƘŜ ǎŜ ƛƻ ƴƻƴ ǾƻƭŜǾƻΦ tŜǊƼ 
non potevo stare sempre lì a stare malŜΣ ŀ ƴƻƴ ǳǎŎƛǊŜΧ 
Cioè, non mi ha mai alzato le mani, ma mi rispondeva male quando io gli dicevo qualcosa o quando io volevo 
fare una cosa e lui noΧ  9Ω ƳŜƎƭƛƻ ǎƻŦŦǊƛǊŜ ƴŜƭ ƭŀǎŎƛŀǊƭƻ ŎƘŜ ǎƻŦŦǊƛǊŜ ǇŜǊŎƘŞ ǘƛ ǘǊŀǘǘŀ ƳŀƭŜ ǇŜǊ ǘǳǘǘŀ ƭŀ Ǿƛǘŀέ. 
[Elisa, 17 anni] 

 

CƻƳŜ ǘŀƴǘƛ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘƛΣ ƳƻƭǘŜ Řƛ ƭƻǊƻ Ƙŀƴƴƻ ǳƴΩƛŘŜŀ ŘŜƭƭŀ Ǿƛǘŀ Řƛ ŎƻǇǇƛŀ ƴƻƴ ŦƻƴŘŀǘŀ ǎǳƭ ǾƛƴŎƻƭƻ ŘŜƭ 
matrimonio. Il rapporto di coppia non può che fondarsi sulla fiducia e la comprensione reciproca. Un 
elemento essenziale della riuscita della coppia è la fedeltà. È molto interessante capire sia il concetto di 
fedeltà che quello di fiducia ǇŜǊŎƘŞ ŀƭƭƻƴǘŀƴŀ Ƴƻƭǘƻ ƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ŘŀƭƭΩƛŘŜŀ più tradizionale dei termini. 
!ƴȊƛǘǳǘǘƻ ƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ŘƛŎƘƛŀǊŀƴƻ ǳƴ ŎŜǊǘƻ ŘƛǎƛƴŎŀƴǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŜ ǎǘƻǊƛŜ ŘΩŀƳƻǊŜΦ LƴƛȊƛŀƭƳŜƴǘŜ ŎΩŝ amore e 
ǇŀǎǎƛƻƴŜΣ Ǉƻƛ άŝ ƴƻǊƳŀƭŜέ Ŏƛ ǎƛ ǎǘǳŦŀ Ŝ ŀƭƭƻǊŀ ǎƛ ŎŜǊŎŀ ǉǳŀƭŎǳƴ ŀƭǘǊƻΦ bŜƛ ƭƻǊƻ ǊŀŎŎƻƴǘƛ ŝ ǉǳŀǎƛ ǎŜƳǇǊŜ ƭΩǳƻƳƻ 
a stufarsi e a cercare un nuovo legame al di fuori del matrimonio. A questo punto una soluzione è separarsi, 
ǳƴΩŀƭǘǊŀ ŝ ŎƻƴŦƛŘŀǊǎƛΣ ŘƛǊƭƻΦ {Ŝ ƴŜƭƭŀ ŎƻǇǇƛŀ ŎΩŝ ŦƛŘǳŎƛŀΣ ǇǊŜŦŜǊƛǎŎƻƴƻ ǎŀǇŜǊŜ ŎƘŜ ƛƭ ŎƻƳǇŀƎƴƻ Ƙŀ ŀǾǳǘƻ ǳƴŀ 
ǎǘƻǊƛŀ Ŏƻƴ ǳƴΩŀƭǘǊŀ ŎƘŜ ǾŜƴƛǊƭƻ ŀ ǎŀǇŜǊŜ ƛƴ ŀƭǘǊƻ ƳƻŘƻ Ŝ Ǉƻƛ άsi dà sempre una seconda possibilitàέ. 
9ƳŜǊƎŜ ǳƴΩƛŘŜŀ Řƛ ŦŜŘŜƭǘŁΣ ƴƻƴ ŎŜƴǘǊŀǘŀ ǎǳƭ ǇƻǎǎŜǎǎƻ ŜǎŎƭǳǎƛǾƻ, sul votarsi ad una persona, in particolare dal 
Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ǎŜǎǎǳŀƭŜΣ Ƴŀ ǎǳƭ άǘŜƴŜǊŜ ŦŜŘŜέ ŀ ǳƴ ƭŜƎŀƳŜ ŀŦŦŜǘǘƛǾƻ Ŝ ŀ ǳƴ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŎƻƴŘƛǾƛǎƻΦ  
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Questo loro ideale è collocato su un orizzonte di un percorso che non vedono brevissimo, infatti i loro 
programmi più prossimi sono ricchi di tante cose che devono ancora fare.  
 

Le ragazze sono giovani adolescenti che stanno sperimentando rapide trasformazioni dal punto di vista 
fisico, cognitivo, psicologico, emozionale e relazionale e lo sviluppo delle differenti aree non è sincronico, 
ǇŜǊǘŀƴǘƻ ǎǇŜǎǎƻ ǎƛ Ƙŀ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŎƘŜ ŀƭŎǳƴŜ Řƛ ƭƻǊƻ ǎƛŀƴƻ άǇƛǴ ƻ ƳŜƴƻ ƳŀǘǳǊŜέ Řƛ ŀƭǘǊŜΦ  
άLe compagne di classe vivono nel loro mondo ad aspettare il principe azzurro. 
Magari tutte abbiamo in testa il principe, ma non al punto di stare ferme a fŀǊŜ ƴƛŜƴǘŜ ƛƴ ŀǘǘŜǎŀ ŎƘŜ ŀǊǊƛǾƛέΦ 
[Ragazza Focus Group] 

Così per alcune i rapporti con i coetanei sono conflittuali, ma, comunque, percepiti tra pari; per altre, 
invece, i coetanei sono troppo immaturi e cercano il confronto con gli adulti.  
Ci sono aƭŎǳƴŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǳƴŀ ŦƛǎƛŎƛǘŁ ǇǊƻǊƻƳǇŜƴǘŜ Ŝ ŎƘŜΣ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ, per strada, si 
sentono insicure e minacciate e non sanno come comportarsi. 
La permanenza in comunità offre loro spazi di rielaborazione delle relazioni conflittuali o problematiche e di 
rafforzamento del sé certamente più che nella media delle famiglie, anche perché il gap da recuperare, 
rispetto alle situazioni dalle quali arrivano, è profondo. aƻƭǘŜ ŘŜƭƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ŀƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŜǊŀƴƻ 
estremamente timorose, non si esponevano, non parlavano, anche di fronte a piccoli conflitti tendevano ad 
ŀƴŘŀǊǎŜƴŜΣ ŜǊŀƴƻ ƛƴŎŀǇŀŎƛ Řƛ ŘƛǊŜ ŘŜƛ έƴƻέΤ ŀƭǘǊŜ non erano in grado di confrontarsi con situazioni 
scherzose, percependole come minacciose e reagendo, dunque, in modo sproporzionato. È a partire da 
condizioni di questo tipo che le ragazze hanno dovuto ricostruirsi il loro panorama relazionale e ri-attribuire 
significati a molti aspetti della vita quotidiana. 
 
Nel complesso, ci sembra che emerga una visione positiva dei ruoli di genere e delle relazioni sociali e 
sentimentali da parte delle ragazze. Ci si sarebbe potuto attendere che le esperienze di violenza, di 
maltrattamento o di disagio familiare a cui sono state esposte rendessero più manifesti sentimenti negativi 
o che fossero più orientate a classificare le persone in macro categorie pensando, ad esempio, che tutti gli 
ǳƻƳƛƴƛ ǎƻƴƻ ǳƎǳŀƭƛΦ LƴǾŜŎŜΣ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ Řŀ ǊŀƎŀȊȊŜ Ŏƻƴ ǎǘƻǊƛŜ Ƴƻƭǘƻ ŘƛǾŜǊǎŜ ƭΩǳƴŀ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊŀΣ ŀōōƛŀƳƻ Ǿƛŀ Ǿƛŀ 
ƳŜǎǎƻ ŀ ŦǳƻŎƻ ŎƘŜ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ ǾƛƻƭŜƴȊŀ ƴƻƴ Ƙŀ ŀǇǇƛŀttito le loro rappresentazioni, che le ragazze hanno 
dimostrato una grande capacità di resistenza psicologica, sebbene in molte circostanze fatichino ancora a 
prendere delle posizioni e a collocarsi adeguatamente. Ma tutto questo non è avvenuto per caso. 
SŜ ǉǳŜǎǘŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ƴƻƴ ŦƻǎǎŜǊƻ ǎǘŀǘŜ ƳŜǎǎŜ ƛƴ άǎǇŀȊƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎƛέ ƛƴ Ŏǳƛ ƛƳǇŀǊŀǊŜ ŀ ƎŜǎǘƛǊǎƛΣ ŀŘ ŀŎŎǊŜǎŎŜǊŜ ƭŀ 
ǇǊƻǇǊƛŀ ŀǳǘƻƴƻƳƛŀΣ ƛƴ Ŏǳƛ ǇƻǘŜǊǎƛ άƳŜǘǘŜǊǎƛ ŀƭƭŀ ǇǊƻǾŀέΣ ƴƻƴ ŝ ŘŜǘǘƻ ŎƘŜ ǎŀǊŜōōŜǊƻ ǎǘŀǘŜ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ 
esprimere lo stesso immaginario positivo. ParlanŘƻ Řƛ άǎǇŀȊƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎƛέ ƴƻƴ ǾƻƎƭƛŀƳƻ ǎƻƭƻ ǊƛŦŜǊƛǊŎƛ ŀƭƭŀ 
struttura della comunità, ma più genericamente agli spazi di ascolto e alle reti che circondano le ragazze. 
 

Vivere in comunità  

[ΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ Ƙŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ǇŜǊ ciascuna delle ragazze, spesso di segno opposto. 
Ci sono ragazze che hanno trascorso gran parte della loro vita in comunità, transitando da una comunità 
ŀƭƭΩŀƭǘǊŀ Ŝ Ŏƻƴ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ Řƛ ŀŦŦƛŘƻ ƛƴ ŦŀƳƛƎƭƛŀ ƴƻƴ ǊƛǳǎŎƛǘŜΦ tŜǊ ƭƻǊƻ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŝ ƛƭ ƭǳƻƎƻ ǇƛǴ ǊŀǎǎƛŎǳǊŀƴǘŜ, in 
cui si trovano bene, è casa. Ma non è sempre stato così. Raccontano di quando erano bambine, che non 
capivano perché dovevano stare lontane dalla mamma, ricordano di aver voluto dimostrare la loro 
contrarietà con pianti e urla, anche davanti alle assistenti sociali. 
ά{ƻƴƻ ǉui da м ŀƴƴƻΦ {ƻƴƻ ǎǘŀǘŀ с ŀƴƴƛ ƛƴ ǳƴΩŀƭǘǊŀ Ŝ м ŀƴƴƻ ƛƴ ǳƴΩŀƭǘǊŀ Ŏŀǎŀ Ŝ м ŀƴƴƻ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ƳŀƳƳŀ-
bambino. Io ho sempre vissuto in comunità, da quando avevo 7 anni. 
Hƻ Ŧŀǘǘƻ ƭΩŀōƛǘǳŘƛƴŜΣ ƛƴŦŀǘǘƛ ǘŀƴǘŜ ǾƻƭǘŜ Ƙŀƴƴƻ ǇǊƻǾŀǘƻ ŀ ƳŜǘǘŜǊƳƛ ƛƴ ŀŦŦƛŘŀƳento, ma non ci riesco proprio. 
Ormai sono abituata così. Sono abituata. 
Iƻ ǇǊƻǾŀǘƻ о ŀŦŦƛŘƛΣ Ƴŀ ƴƻƴ ŎŜ ƭΩƘƻ ŦŀǘǘŀΦ Lƭ Ŧŀǘǘƻ Řƛ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴ ǳƴŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀΣ ƴƻƴ ǎƻ ŎƻǎΩŝΧƳŀƎŀǊƛ ǎǘŀǊŜ н-3 giorni, 
ma viverci, non ce la faccioέ. [Franca, 16 anni] 



      
  Funded by the European Union 
 

22 
 

Per altre ragazze ƭŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŝ ǎǘŀǘŀ ƛƭ ǇǊƛƳƻ ƭǳƻƎƻ ǘǊŀƴǉǳƛƭƭƻ ŘƻǇƻ ƭΩƛƴŎǳōƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜΣ ŘŜƭƭŜ ōƻǘǘŜ 
e della segregazione. Per loro la comunità ha rappresentato anzitutto la certezza della salvezza di vita, poi 
del riposo fisico. Erano stanche, perché vivevano in una condizione di veglia e tensione costante, oltre che 
essere costrette a lavorare molte ore nella giornata. Spesso hanno avuto un atteggiamento di iper-
adattamento iniziale, per riuscire a costruirsi intorno un clima privo di conflittualità, ma adesso si muovono 
con maggiore serenità. Pur trovandosi bene in comunità lamentano la costrizione delle regole, vorrebbero 
maggiori spazi di libertà e per le più grandi la prospettiva di passare dalla comunità ad un appartamento 
protetto è un importante transizione. 
Alcune ragazze, da minor tempo in comunità, sono più insofferenti, non solo alla comunità, ma più in 
generale alla situazione. Dicono di non aver avuto scelta, quindi la comunità è vissuta in questa fase come 
ƭΩǳƴƛŎŀ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁΣ Ƴŀ ǎƻƴƻ Ƴƻƭǘƻ ƛƴǉǳƛŜǘŜ e sofferenti. 
ά2 anni fa, a settembre del 2011, mio padre è andato ad autodenunciare la sua situazione a casa. 
[ŀ ǇƻƭƛȊƛŀ ƭΩƘŀ ǇǊŜǎƻ Ŝ Ǝƭƛ Ƙŀ ŘŜǘǘƻ ŎƘŜ ƴƻƴ ǇƻǘŜǾŀ ǇƛǴ ŜƴǘǊŀǊŜ ƛƴ ŎŀǎŀΦ Dƭƛ Ƙŀƴƴƻ ŘŜǘǘƻ ŎƘŜ ǎƛ ǎŀǊŜōōŜǊƻ ǇǊŜǎƛ 
cura dei suoi figli.  
Così è iniziata tutta la mandria di assistenti sociali, questo circolo da cui entri e non esci più, rimarrai segnato a 
vita. Già soltanto per le violenze che hai avuto addosso, per le botte per tutto quello che abbiamo passato a 
livello psicologico - perché alla fine le nostre violenze erano psicologiche e mani, mani alzate in continuazione - 
quindi già hai quel segno, ed arrivi davanti ad un giudice, nel mio caso penale, e capisci che tu, per la legge, sei 
segnata che sei stato in comunità, sei stata maltrattata, violentata. Tu per la legge sei questo e in futuro sarai 
ancora questoέ. 
[Ilenia, 16 anni] 

Il rapporto di queste ragazze con gli educatori non è conflittuale, si può dire persino buono, partecipano 
alla vita della comunità, hanno creato buoni rapporti con alcuni altri ragazzi, continuano a incontrare gli 
ŀƳƛŎƛ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁΣ Ƴŀ ŝ ŜǾƛŘŜƴǘŜ ŎƘŜ ǎƻƴƻ ŎƻǎǘǊŜǘǘŜ ŀ ǾƛǾŜǊŜ ǳƴŀ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ƴƻƴ Ƙŀƴƴƻ 
ǾƻƭǳǘƻΦ tŜǊ ŀƭŎǳƴŜΣ ǇƻƛΣ ŎΩŝ ǎǘŀǘƻ ŀƴŎƘŜ ƭΩŀƭƭƻƴǘŀƴŀƳŜƴǘƻ Řŀƛ ŦǊŀǘŜƭƭƛ ŀ Ŏǳƛ ǎƻƴƻ ƭŜƎŀǘŜΦ  
 
La comunità è anche un luogo di regole, sono per lo più regole di quieta convivenza, dettate 
ŘŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ όǘǳǊƴƛ Řƛ ŎƻǊǾŜŜΣ ƻǊŀǊƛ Řƛ ŜƴǘǊŀǘŀ Ŝ ǳǎŎƛǘŀύΦ ¢ŀƭǾƻƭǘŀ ǎƻƴƻ ǊŜƎƻƭŜ ǇƛǴ ǊŜǎǘǊƛǘǘƛǾŜΣ ŜǎΦ Řƛvieto 
di utilizzo dei cellulari. Ci sono regole, che non amano, a cui, però, assegnano un significato (es. fissare degli 
ƻǊŀǊƛ ǇŜǊ ƛƭ ǊƛŜƴǘǊƻ ǎŜǊŀƭŜύΣ ƳŜƴǘǊŜ ŀƭǘǊŜ ƭŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴƻ ǳƴŀ ǾŜǊŀ ǾƛƻƭŀȊƛƻƴŜΣ ǳƴΩƛƴƎƛǳǎǘƛȊƛŀ όŜǎΦ ƴƻƴ ǇƻǘŜǊ 
utilizzare il cellulare). Ci sono stati raccontati episodi di fuga dalla comunità, talvolta motivati proprio 
ŘŀƭƭΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ŀŘŀǘǘŀǊǎƛ ŀƭƭŜ ǊŜƎƻƭŜ ivi imposte, più spesso però le ragazze non sono rientrate in 
comunità per andare a trovare la madre, il padre o il fidanzato. La rottura dei legami è sempre 
ǳƴΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ difficile da accettare, anche quando il genitore in questione sia la causa dei problemi che 
stanno attraversando.   
 

Un aspetto su cui le ragazze hanno insistito è il giudizio sociale che le circonda per il fatto di vivere in 
comunità. I compagni di scuola, gli amici spesso sonƻ ŎǳǊƛƻǎƛ Ŝ ŎƘƛŜŘƻƴƻ ŎƻƳŜ ǎƛŀ ƭŀ Ǿƛǘŀ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁΣ άmi 
chiedono se mi danno da mangiareέΣ Ƙŀƴƴƻ ǳƴŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŎƻƳŜ ǳƴ ƭǳƻƎƻ 
ŎƻǊǊŜȊƛƻƴŀƭŜ άǎŜ ǎŜƛ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŝ ǇŜǊŎƘŞ Ƙŀƛ Ŧŀǘǘƻ ǉǳŀƭŎƻǎŀΧέΦ [Ŝ ǊŀƎŀȊȊŜ Ƙŀƴƴƻ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŎƘŜ ƛƴ Ƴƻƭǘƛ 
casi ci siano coetanei che le frequentano solo per compassione, che gli insegnanti abbiano atteggiamenti 
particolari nei loro confrontiΣ ƴƻƴ ǎŜƳǇǊŜ ŎƻƳǇŀǎǎƛƻƴŜǾƻƭƛΣ ǉǳŀƭŎƘŜ Ǿƻƭǘŀ ŀƴŎƘŜ ǳƴ ǇƻΩ ŀŎŎǳǎŀǘƻǊƛΦ  
È evidente che ƴƻƴ ŎΩŝ ŎƻƴǎŀǇŜǾƻƭŜȊȊŀ ǎƻŎƛŀƭŜ ǎǳƭ ǘŜƳa, complice anche il fatto che permane nelle 
ƳŜƳƻǊƛŜ ŘŜƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ǳƴΩƛŘŜŀ Řƛ ŎƻƳǳƴƛǘŁ Řŀǘŀǘŀ Ŝ Ƴƻƭǘƻ ǇƛǴ ǎƛƳƛƭŜ ŀ ǉǳŜƭƭŀ ŘŜƎƭƛ άƛǎǘƛǘǳǘƛ Řƛ ŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ 
ǇŜǊ ƭΩƛƴŦŀƴȊƛŀ ŘŜǊŜƭƛǘǘŀέΦ  
Molte comunità cercano di superare questo muro sociale lasciando libero accesso agli amici delle ragazze 
nei vari momenti della giornata o per organizzare una festa, occasioni molto gradite alle ragazze. 
Spesso, poi, intorno ad alcune comunità si sono creati dei gruppi di volontari che partecipano alla vita della 
comunità sia porǘŀƴŘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ƭƻǊƻ ŦŀƳƛƎƭƛŜ ƛ ǊŀƎŀȊȊƛΣ ƳŀƎŀǊƛ ƭŀ ŘƻƳŜƴƛŎŀ ƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŜ ŦŜǎǘŜΣ ǎƛŀ 
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entrando loro stessi in comunità la sera per cena o per vedere la televisione insieme. Non sono esperienze 
molto diffuse perché il coinvolgimento dei volontari richiede molto impegno formativo e di monitoraggio. 
Tra i volontari e le ragazze si creano dinamiche complesse, talvolta non facili da gestire, pertanto è richiesto 
un presidio costante. 
 
Abbiamo incontrato ragazze inserite in comunità femminili e altre in comunità miste e non sono emersi 
problemi rispetto al genere nella convivenza. Più sentito il problema della condivisione degli spazi quando 
ǳƴŀ ǊŀƎŀȊȊŀ ŝ Ƴƻƭǘƻ ƻǊŘƛƴŀǘŀ Ŝ ƭΩŀƭǘǊŀ ŀƭƭΩƻǇǇƻǎǘƻ ƴƻƴ ƭƻ ŝΣ ǉǳŀƴŘƻ Ŏƛ ǎono tra loro casi di furto, quando 
qualcuno non svolge i suoi compiti. Queste cose sono ragione di conflitto tra i ragazzi. In ampia parte 
vengono sanzionate con decurtazioni dalla paghetta settimanale, ma la sanzione spesso non risolve 
definitivamente il problema. Le ragazze, che rivendicano chiarameƴǘŜ άƎƛǳǎǘƛȊƛŀέ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƛ ǘŀƴǘƛ ŀǎǇŜǘǘƛ 
della vita quotidiana, sono anche molto critiche rispetto agli effetti che generano provvedimenti che 
ricadono non solo sulla persona che ha commesso la manchevolezza, ma su tutti quanti ς es. se una ragazza 
scappa, vengono limitate le uscite per un certo periodo.  
άQui, in comunità, è difficoltosiǎǎƛƳƻΦ bƻƴ ŎΩŝ ƭƛōŜǊǘŁΦ vǳŀƭŎƘŜ Ǿƻƭǘŀ ƛƻ ƴƻƴ ŎŜ ƭŀ ŦŀŎŎƛƻ ǇƛǴΣ Ǉƻƛ ŎΩŝ ǉǳŀƭŎƘŜ 
giorno in cui sono contenta. Sì però la vita così, un giorno brutto e un giorno bello non va. 
Qua mi piace tutto, diciamo cosìΣ Ƴŀ ƴƻƴ ǎŜƳǇǊŜΧ 
Quando ti rubano la roba è grave, gravissimo!έ 
[Serena, 18 anni] 

wƛǇƻǊǘƛŀƳƻ ǉǳŜǎǘŀ ǊƛŎŎƘŜȊȊŀ Řƛ ǊŀŎŎƻƴǘƛ ŎƘŜ Ŏƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ Ŧŀǘǘƛ ǇŜǊ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǊŜ ƭŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǘŁ Ŝ ƭΩŜǘŜǊƻƎŜƴŜƛǘŁ 
di questioni che investono le comunità. Le importanti scelte di percorsi educativi per ragazze che hanno alle 
spalle episodi di violenza, si mescolano, quotidianamente, con le piccole e grandi questioni della convivenza 
e con quelle burocratico-organizzative. E come dice Elisa: άǎǘŀǊŜ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁΣ ŀƛǳǘŀ ŀ ŎǊŜǎŎŜǊŜΧέ. 
 
Ci preme fare uƴΩǳƭǘƛƳŀ ƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ sullΩŜǘŁ ŘŜlle ragazze e il contesto della comunità nella quale sono 
inserite. Le ragazze di 15-16 anni, che al momento si trovano in comunità con bambini più piccoli, 
lamentano la loǊƻ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜΦ ¢ǊƻǾŀƴƻ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ǇƛǴ ǊŜǎǘǊƛǘǘƛǾƻ Řŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ŘŜƭƭŜ ǊŜƎƻƭŜΣ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ 
inadeguato alle loro esigenze. Durante i focus, ragazze provenienti da comunità differenti si sono incontrate 
e confrontate a tal proposito e la discussione è stata molto animata. Noi non siamo, ovviamente, entrate 
nel merito delle scelte dei singoli inserimenti, ma abbiamo capito, dalle interviste condotte, che non 
sempre è possibile mirare gli inserimenti verso le strutture più adeguate a ciascun ragazzo, per limiti di 
posti ad esempio.  
Segnaliamo, inoltre, questo ulteriore aspetto culturale che può interferire con un buon inserimento in 
comunità: 
άA volte noi pensiamo che la comunità fuori città offra maggiore senso di sicurezza alle ragazze, ma non è così. 
Le ragazze romene, che in Romania vivevano in campagna, associano il fuori città come luogo più sicuro, 
mentre le ragazze nigeriane hanno paura del buio, del bosco, e preferiscono la città, preferiscono  essere vicine 
a Porta Palazzo, anche se rischiano di inconǘǊŀǊŜ άƛƭ ƴŜƳƛŎƻέΣ ǎƛ ǎŜƴǘƻƴƻ ǇƛǴ ǇǊƻǘŜǘǘŜέ ώ9ducatrice] 

 

 Le violenze che cambiano la vita  

Abbiamo incontrato 15 ragazze. Solo 15 storie che attraversano, però, una tale eterogeneità di situazioni, 
un tale ventaglio di forme di violenza da fornire un ampio contributo alla comprensione del fenomeno.  
È difficile identificare le singole violenze (maltrattamento, incuria, abuso, violenza fisica, psicologica o 
ŀǎǎƛǎǘƛǘŀύ ƴŜƭƭΩƛƴǘǊŜŎŎƛƻ ŘŜƎƭƛ ŜǾŜƴǘƛΣ Ƴŀ ŦƻǊǎŜ ƴƻƴ ŝ ƴŜǇǇǳǊŜ ǳǘƛƭŜ ŎƻƳǇƛŜǊŜ ǉǳŜǎǘƻ sforzo analitico, mentre 
sembrano essere molto più interessanti i processi, le dinamiche che producono ƭΩescalation di violenza.  
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Per alcune ragazze il percorso di violenza ha inizio da contesti di povertà, in paesi lontani. Non 
necessariamente si tratta di ambienti violenti da cui fuggire, ma più semplicemente di famiglie numerose e 
povere, in cui le prospettive future non sono certo brillanti. È in questo terreno di insoddisfazione che 
Ŧŀƴƴƻ ǇǊŜǎŀ ƭŜ ǇǊƻǇƻǎǘŜ ǎŜŘǳŎŜƴǘƛ Řƛ ǇǊƻǎǇŜǘǘƛǾŜ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾŜ ƛƴ LǘŀƭƛŀΦ bƻƴ ŎΩŝ ŀƭŎǳƴa costrizione 
ŀƭƭΩŀƭƭƻƴǘŀƴŀƳŜƴǘƻΣ ǘŀƭǾƻƭǘŀ ƭŜ ŦŀƳƛƎƭƛŜ ǎƻƴƻ ŀŘŘƛǊƛǘǘǳǊŀ ŎƻƴǘǊŀǊƛŜΣ ǇƛǴ ǎǇŜǎǎƻΣ ǇŜǊƼ, si sviluppa un silenzio-
assenso che si nutre delle stesse speranze che spingono le ragazze ad allontanarsi. 
έaƛŀ ǎƻǊŜƭƭŀ ŝ ǘƻǊƴŀǘŀ ŘŀƭƭΩLǘŀƭƛŀ e, visto che non ci sono possibilità di lavoro e di studiare al mio paese, mi ha 
ŘŜǘǘƻ Ωƛƻ ǘƛ Ƙƻ ǘǊƻǾŀǘƻ ǳƴŀ ƭŀǾƻǊƻ ƛƴ LǘŀƭƛŀΩΦ Lƻ ƴƻƴ ǎŀǇŜƴŘƻ ŎƘŜ ƭŀǾƻǊƻ Ƴƛ ŀǎǇŜǘǘŀǾŀ Ƙƻ ŘŜǘǘƻ Řƛ ǎƜΦ 9Ǌƻ 
contentissima, finalmente ho trovato lavoro! Però, quello che dovevo fare non era ǉǳŜƭƭƻ ŎƘŜ Ƴƛ ŀǎǇŜǘǘŀǾƻέΦ  
[Paola, 17 anni] 

Le prime violenze iniziano già durante il viaggio, in particolare per le ragazze vittime di tratta. Il viaggio più 
cruento è quello attraverso il deserto. Il disorientamento e il deserto dissuadono dalla fuga e quando 
ancora ci sono delle resistenze, allora, ai trafficanti basta mostrare i resti di coloro che hanno tentato di 
fuggire. 
έAppena siamo arrivati in Niger io ho visto tanti stranieri, bianchi e neri, seduti. 
Ho chiesto dove mi avete portato? Perché siamo qui? 
Eravamo 10 e mi hanno risposto Ωqueste persone vanno in Italia come teΩ  
Io voglio tornare a casa. 
No, non si può tornare indietro. 
Mi hanno detto che la parte più difficile era uscire dal mio paese, che quando sarei arrivata in Italia sarei stata 
davvero fortunata. Io piangevo e tutti gli altri mi consolavano, mi prendevano per mano. 
ΩAbbiamo capito che tu sei la più piccola, ma non si può tornare indietro. ±ŜŘƛ ǉǳŜƭƭŜ ŎƻǎŜΚΩ  
Erano...come si dice... human bonesέΦ 
[Serena, 18 anni] 

La pressione psicologica è forte, almeno quanto ancora la speranza, ma la ragazza che ci ha raccontato 
questo inferno ci ha detto di aver tante volte sperato di morire. Non riusciva a prendere sonno, rimaneva 
vigile, non mangiava, non pensava.  
[ΩŀǊǊƛǾƻ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ ƴƻƴ ŝ ǎǘŀto meno doloroso e a questo punto tutte le speranze si sono dissipate. 
bƻƴ ŎƻƴƻǎŎŜǊŜ ƭΩƛǘŀƭƛŀƴƻ Ŝ ƴƻƴ ŀǾŜǊŜ ǎƻƭŘƛ ǎƻƴƻ ŘǳŜ ƻǘǘƛƳŜ ǊŀƎƛƻƴƛ ǇŜǊ ǊƛƳŀƴŜǊŜ ƭŜƎŀǘƛ ŀƭ ǇǊƻǇǊƛƻ 
maltrattatore, a questo però si aggiunge la minaccia diretta di essere picchiate o le botte vere e proprie e la 
minaccia indiretta che venga fatto del male ai familiari lontani. Serena è stata sottoposta a un doppio rito 
woodoo, a Paola il compagno della sorella ha detto che avrebbero fatto del male alla madre, in entrambi i 
casi a loro veniva attribuita la responsabilità del bene o del male che poteva accadere.  
Serena e Paola hanno un analogo destino di prostituzione, entrambe sono vittime di un racket, di malavitosi 
dediti alla tratta delle ragazze, ma nel caso di Paola la gestione del giro di prostituzione era in capo alla 
sorella, ovvero a una persona che ci si aspetterebbe essere interessata a difendere un proprio affetto. Non 
stiamo certo a disquisire se sia peggio essere vittima di un estraneo o di un parente, ma è importante 
rimarcare ŎƘŜ ƴƻƴ ŜǎƛǎǘŜ ǳƴΩǳƴƛŎŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ perpetratore. Inoltre nei traffici di prostituzione ci sono 
vittime che diventano maltrattatori di altre vittime. Il racket si alimenta in questo perverso meccanismo per 
ƛƭ ǉǳŀƭŜ άƭΩŀǎŎŜǎŀ ǎƻŎƛŀƭŜέ Ǉŀǎǎŀ ŘŀƭƭΩŜǎǎŜǊŜ ǎǘato maltrattato a diventare un collaboratore che facilita i 
ǘǊŀŦŦƛŎƛ Ŝ ǇƻƛΣ ƳŀƎŀǊƛΣ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀŦŦƛŎƛΣ ŎƻǎƜ ŎƻƳŜ ǎŜƳōǊŀ ǎƛŀ ŀŎŎŀŘǳǘƻ ŀƭƭŀ ǎƻǊŜƭƭŀ Řƛ Paola.  
Le ragazze spesso nei colloqui hanno ripetuto che loro adesso sono capaci di distinguere al primo sguardo 
di chi non fidarsi, ma quando racconto del caso di Paola rimangono interdette. 
 
A partire sempre da questi contesti di povertà non emergono solo storie di tratta e di prostituzione. Ci sono 
ragazze che si sono trovate in Italia con i genitori, dei genitori molto violenti. Nei nostri casi si tratta di 
nuclei familiari con un genitore naturale e un compagno. Anche questo è un aspetto importante perché il 
compagno o la compagna si sono visti entrare in casa delle ragazzine, senza essere stati loro stessi genitori.  
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[ΩŀŎŎŀƴƛƳŜƴǘƻ ǾŜǊǎƻ ƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ƴƻƴ ŀǊǊƛǾŀ ǎƻƭƻ Řŀƭ ƎŜƴƛǘƻǊŜ ƭŜƎƛǘǘƛƳƻΣ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ Řŀ ǉǳŜǎǘŀ ŦƛƎǳǊŀ ŜǎǘǊŀƴŜŀ 
che si dimostra ostile fin dal primo incontro. Gli insuccessi scolastici sembrano essere le principali ragioni 
scatenanti delle punizioni, talvolta molto violente (frustate con la cinghia), altre mortificanti anche 
psicologicamente (es. stare in ginocchio con le mani alzate per alcuni minuti), altre ancora mirate verso 
bisogni primari (es. non dare cibo).  
{ǘǊŀǘŜƎƛŜ Řƛ άŎƻǊǊŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻέ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴƻ ŀƴŎƘŜ ǊŀƎŀȊȊŜ LǘŀƭƛŀƴŜΣ ƛƭ Ŏǳƛ ƎŜƴƛǘƻǊŜ ŀōōƛŀ ǳƴ 
ŎƻƳǇŀƎƴƻ ǎǘǊŀƴƛŜǊƻΦ Lƴ ǉǳŜǎǘƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƛ ǾƛƻƭŜƴǘƛ ǎŜƳōǊŀ ǇǊŜǾŀƭŜǊŜ ǇǊƻǇǊƛƻ ƭΩŀǎǇŜǘǘƻ ǇǳƴƛǘƛǾƻΣ 
contenitivo di qualunque idea di emancipazione, rafforzativo delle gerarchie familiari, soprattutto 
ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǊƛǘŁ ǇŀǘŜǊƴŀΦ [ŀ ǎŎŜƭǘŀ ŘŜƭƭŀ ǇǳƴƛȊƛƻƴŜΣ per ottenere una piena sottomissione, è decisiva. Si deve 
trattare di punizioni che umilino, che fiacchino le volontà, oltre che i corpi. Le ragazze sottoposte a questa 
violenza continua temono oltremodo di deludere il genitore. 
 
La logica denigratoria e di asservimento non riguarda solo il rapporto genitore-figlio, ma anche quello tra 
partner16, come nel caso di Mara.   
Inizialmente il fidanzato ha messo in atto comportamenti seduttivi, premurosi, ma non appena la ragazza è 
rimasta sola con lui, in un paese lontano, è scattata la dinamica ŘŜƭƭΩasservimento: la richiesta di rapporti 
ǎŜǎǎǳŀƭƛΣ ƭΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƛƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŎƻǎǘŀƴǘŜΣ Ǝƭƛ ƛƴǎǳƭǘƛ Ŝ ƭŀ ŘŜƴƛƎǊŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ƳƛƴƛƳŀ ŎƻǎŀΦ  
Dietrƻ ǉǳŜǎǘƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƛ ǾƛƻƭŜƴǘƛΣ ǇƛǴ ŎƘŜ ƭŀ Ǌŀōōƛŀ ƻ ƭΩƛƳǇǳƭǎƻ ŘŜǘǘŀǘƻ Řŀ ǳƴ ŜŎŎŜǎǎƻ Řƛ ŦǊǳǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ 
ǎǘǊŜǎǎΣ ŎΩŝ ƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ŀŦŦŜǊƳŀǊŜ ǳƴ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ Řƛ ǇƻǘŜǊŜ, forse quello che hanno visto ridursi a seguito 
delle migrazioni affrontate e della perdita di ruolo sociale che ne è derivata. 
 
Sebbene le forme di violenza siano ricorsive nelle storie delle nostre ragazze, come abbiamo visto prendono 
avvio con modalità diverse. Una di queste è la presenza di patologie mentali o di forti stati di depressione. 
QǳŜǎǘƻ ǘƛǇƻ ŘΩƛƴƴŜǎŎƻ ŘŜƭƭŜ ŘƛƴŀƳƛŎƘŜ Řƛ ǾƛƻƭŜƴȊŀ ŝ ŘŀǾǾŜǊƻ ǘŜǊǊƛōƛƭŜ ǇŜǊŎƘŞ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŀƴŎƘŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘƻΣ 
esplicito, ma non viene socialmente accettato. Lo facciamo raccontare direttamente a una delle ragazze (16 
anni), perché dalle sue parole si possono cogliere le diverse sfumature del problema. 
έHo una madre depressa, è 13 anni che è depressa ormai, e lei faceva violenza a livello psicologico su mio padre, 
perché lo tartassava in continuazione di domande, tartassava e non smetteva più. Poi proprio con la 
depressione ha iniziato a chiudersi in casa e non uscire più, a stare nel letto tutto il giorno. Noi, io e i miei due 
fratelli, siamo arrivati a mangiare intorno a una pentola nel letto. A dei livelli, che non sono mai riuscita a 
spiegarmi come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto. 
Io tante volte chiedevo, perché dobbiamo mangiare nel letto anche la domenica, non possiamo mangiare sul 
tavolo in tinello? Allora provavamo ad apparecchiare in tinello, poi mia mamma diceva che si sentiva male e 
passavamo tutti quanti nel letto. 
/Ƙƛ ƭƻ ǎŀ ǇŜǊŎƘŞ ŝ ǎǳŎŎŜǎǎƻΣ ƴƻƴ ƭƻ ǎƻΦ 9Ω ǳƴŀ Řƛ ǉǳŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ ŀƭƭŜ ǉǳŀƭƛ ƴŜǎǎǳƴƻ ǇǳƼ ŘŀǊƳƛ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎǇƻǎǘŜΣ Ƴƛŀ 
madre per prima non è in grado di darmi delle risposte e io neppure. 
Poi mio padre è passato dal subire queste violenze da parte di mia madre, ad alzare le mani su mia madre. Alla 
fine la situazione era davvero pesante.  
tǊƻǾŀǾƻ ŀ ƳŜǘǘŜǊƳƛ ƴŜƛ Ǉŀƴƴƛ Řƛ Ƴƛƻ ǇŀŘǊŜ Ŝ ǇǊƻǾŀǾƻ ŀ ǇŜƴǎŀǊŜΣ Ǿƛǎǘƻ ŎƘŜ ƛƻ ŜǊƻ ǇǊŜǎŜƴǘŜΣ άǉǳŜǎǘŀ Řƻƴƴŀ ŎƘŜ ŝ 
mia moglie, sta tutto il giorno nel letto, non fa niente e appena arrivi a casa ti guarda e inizia a chiederti dei 
ǎƻƭŘƛΣ ƛ ōŀƳōƛƴƛΣ ŜŎŎΦέ. Cioè, aspetta un attimo, siamo in due e facciamo le cose in due. 
aƛƻ ǇŀǇŁ ƴƻƴ Ƙŀ ŀǾǳǘƻ ƭŀ ŦƻǊȊŀ Řƛ ƎǳŀǊŘŀǊƭŀ ƴŜƎƭƛ ƻŎŎƘƛ Ŝ ŘƛǊƭŜ άŀƭȊŀ ƛƭ ǎŜŘŜǊŜ Ŝ Ŧŀƛ ǉǳŀƭŎƻǎŀ ŀƴŎƘŜ ǘǳέΦ 
Lui, penso, da un lato aveva ŎƻƳǇŀǎǎƛƻƴŜ Řƛ Ƴƛŀ ƳŀŘǊŜΣ ǇŜǊŎƘŞ ǎŀǇŜǾŀ ŎƘŜ ŜǊŀ ŀƳƳŀƭŀǘŀΣ Ŝ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻ ƭŀǘƻ ŜǊŀ 
nervoso contro di lei perché si sentiva tutte le responsabilità addosso. E mia madre giù botte su di noi. 
A me dispiace, mi dispiace per mia madre e per mio padre, però nessuno dei due ha avuto la forza di prendere la 
situazione in mano e cercare di fare uscire qualcosa di buono. 

                                                      
16

 Piagione, 2005. 
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E la cosa che mi ha fatto male, che ho saputo 6 mesi fa perché ho avuto un incontro con i miei genitori e gli 
eduŎŀǘƻǊƛΣ Ŝ ŎƘŜ ǉǳŀƴŘƻ Ƙƻ ŎƘƛŜǎǘƻ άƛ ǇǊƻōƭŜƳƛ ǉǳŀƴŘƻ ǎƻƴƻ ƛƴƛȊƛŀǘƛΚέ  Ƴƛ ǎƻƴƻ ǎŜƴǘƛǘŀ ŘƛǊŜ ǉǳŀƴŘƻ ŀǾŜǾƛ с ƳŜǎƛ 
e io sono la sorella più grande.  
5ƻǇƻ ǘǊŜ ŀƴƴƛ Řŀƭƭŀ Ƴƛŀ ƴŀǎŎƛǘŀ ŎΩŜǊŀ ǳƴΩŀƭǘǊŀ ǎƻǊŜƭƭŀΣ ŎƘŜ ŝ ƳŀƴŎŀǘŀ ŀƭƭΩƻǘǘŀǾƻ ƳŜǎŜ Řƛ ƎǊŀǾƛŘŀƴȊŀ Ŝ ƴƻƴ ƭΩƘƻ 
vista, ma la ritengo comunque mia sorella; poi dopo tre anni è nato mio fratello, dopo tre anni ancora è nata 
mia sorella. 
Io dico, se i problemi sono iniziati quando io avevo 6 mesi, perché avete messo al mondo, alla fine, altri tre figli? 
Mi sono sentita dƛǊŜ Řŀ Ƴƛƻ ǇŀŘǊŜ άǳƴ ŀǘǘƻ Řƛ ŀƳƻǊŜέΣ ǇŜǊŎƘŞ ǳƴŀ Ǿƛǘŀ ŝ ǳƴ ŀǘǘƻ Řƛ ŀƳƻǊŜ όŀƴŎƘŜ ǎŜ ǘŀƴǘŜ ǾƛǘŜ 
ƴŀǎŎƻƴƻ Řŀ ǳƴ ŀǘǘƻ Řƛ ǾƛƻƭŜƴȊŀ Ŝ Ŧŀ ƳŀƭŜύΣ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊŀ ǇŀǊǘŜ Ƴƛŀ ƳŀŘǊŜ Ƴƛ Ƙŀ ǊƛǎǇƻǎǘƻ άƴƻ ǘǳƻ ǇŀŘǊŜ Ƴƛ Ƙŀ 
ǾƛƻƭŜƴǘŀǘŀ ƛƴ ǘǳǘǘΩŜ ǉǳŀǘǘǊƻ ƭŜ ƎǊŀǾƛŘŀƴȊŜέΦ 
Cavolo, noi tre cosa siamo alla fine? Siamo violenza. Secondo il suo punto di vista noi siamo della violenza, non 
siamo delle persone. Sentirsi dire una cosa del genere dalla propria madre, anche se sai che è malata e ha tutti i 
problemi del mondo, non è per niente belloέ. 
[Ilenia, 16 anni] 

Anche Franca ci racconta di una madre depressa e un padre schizofrenico, anche lei ha assistito alle botte 
del padre contro la madre, anche lei le ha prese, ma dal fratello geloso con dei problemi psichiatrici. Nel 
suo caso, alle priǾŀȊƛƻƴƛ ŀŦŦŜǘǘƛǾŜΣ ŀ ǉǳŜƭƭŜ ŦƛǎƛŎƘŜΣ ŀƭƭŜ ōƻǘǘŜ ǎƛ ǎƻƴƻ ŀƎƎƛǳƴǘƛ ƭΩŀōǳǎƻ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ ŦǊŀǘŜƭƭƻ 
maggiore e il tentato abuso da parte del padre.  
Tutte queste ragazze riescono a trovare parole per giustificare padri e madri. Le loro storie di violenza sono 
mƻƭǘƻ ƭǳƴƎƘŜΣ ǉǳŜǎǘŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ǇǊƛǾŀǘŜ ŘŜƭƭΩŀŦŦŜǘǘƻ Řƛ ǳƴŀ ƳŀŘǊŜ Ŝ Řƛ ǳƴ ǇŀŘǊŜ Ŝ ǎƛ ǎŜƴǘƻƴƻ 
confuse. Anche nella normale vita in comunità si percepisce questa loro carenza affettiva, che colmano con 
un comportamento molto affettuoso, chiedendo abbrŀŎŎƛ ŀƎƭƛ ŜŘǳŎŀǘƻǊƛ ƻ ŎŜǊŎŀƴŘƻΣ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻΣ ǇŜǊǎƻƴŜ Řƛ 
riferimento anche più grandi di loro, da cui riescono ad ottenere affetto e rispetto. 
 
Infine, abbiamo intercettato contesti in cui, tipicamente, la violenza ha generato altra violenza. Un padre 
che abusa dei figli e i figli, a loro volta, abusano dei figli. Quindi, il padre, lo zio, il nonno sono tutti complici 
ƴŜƭ ǇŜǊǇŜǘǊŀǊŜ ŀōǳǎƛ ǾŜǊǎƻ ƭŜ άŘƻƴƴŜ ŘŜƭƭŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀέ Ŝ ƭŜ ƳƻƎƭƛ ƻƳŜǊǘƻǎŜ ŎƻƳǇƭƛŎƛ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ŎƻƳǇƛŀŎƛƳŜƴǘƻ 
maschile. In un sistema così chiuso, la dimensione familiare rappresenta il contesto sociale esteso in cui 
alcune pratiche hanno assunto la forma della normalità. La sorella maggiore di Erica ha denunciato questa 
perversione, ma non ha suscitato approvazione. Erica non racconta nulla della sua storia, anzi ci racconta di 
una famiglia alla quale può appoggiarsi per ricevere sostegno e consigli, ma alla fine quando le chiediamo  
έVuoi raccontarmi qualcosa di te che ritieni significativo, rispetto a questo progetto sulla violenza? 
Io quello che ŘƛŎƻ ŀ ǘǳǘǘƛ ŝ Řƛ ƴƻƴ ŦŀǊǎƛ ƳŜǘǘŜǊŜ ƛ ǇƛŜŘƛ ƛƴ ǘŜǎǘŀ Řŀ ƴŜǎǎǳƴƻ Ŝ ƴƻƴ ŦŀǊǎƛ Χ ǘƻŎŎŀǊŜ ƴŞ Řŀƛ ƎŜƴƛǘƻǊƛΣ  
ƴŞ Řŀƛ ƴƻƴƴƛΣ ƴŞ Řŀƭƭƻ ȊƛƻΧ 
Non farsi usare e dirlo subito se succede qualcosa. 
{Ŝ ǎǳŎŎŜŘŜ ǉǳŀƭŎƻǎŀ Řƛ ƎǊŀǾŜΣ ǎǳōƛǘƻ ŀƴŘŀǊƭƻ ŀ ŘƛǊŜΦ 9Ω ƭŀ Ŏƻǎŀ ƳƛƎƭƛƻǊŜ. 
Anche se hanno paura, ci sono tante persone che lo dicono e vengono aiutate, piuttosto  che stare in una casa 
dove succedono tante cose brutteέ. 
[Erica, 16 anni] 

Durante i nostri colloqui non ho potuto che ammirare il coraggio che molte delle ragazze hanno dimostrato 
nel denunciare personalmente le loro situazioni. Si tratta di ragazze davvero giovani che hanno preso il 
coraggio e hanno cercato di porre fine alla violenza. Per alcune sono stati aperti e dibattuti processi che 
hanno condotto a condanne particolarmente pesanti. Nelle fasi processuali il loro comportamento è stato 
messo in discussione, negli interventi degli avvocati della difesa non sono certo state dipinte come vittime, 
ma nessuna è tornata indietro. 
Una delle recriminazioni maggiori che hanno le ragazze che si sono affrancate dalla prostituzione, dal 
fidanzato o dal padre maltrattante è di non aver reagito prima. In loro appare la consapevolezza di quanto 
hanno influito anche le condizioni economiche e organizzative, ma non hanno mai messo in discussione il 
fatto di essere state ingannate, sebbene talvolta si colpevolizzino per essere state ingenue. 
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5ƛǾŜǊǎƻ ƛƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ƳŀƭǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀΣ ƭŀŘŘƻǾŜ ƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ƎƛŁ ǎŜƎǳƛǾŀƴƻ ǳƴƻ ŘŜƛ ƎŜƴƛǘƻǊƛΦ 
[ΩŀƭƭƻƴǘŀƴŀƳŜƴǘƻ Řŀ Ŏŀǎŀ ŝ ŀǾǾŜƴuto, in genere, quando le ragazze erano ancora piccole e per lungo tempo 
Ƙŀƴƴƻ Ǿƛǎǎǳǘƻ ƭΩŀƳōƛǾŀƭŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀƳƻǊŜ ǇŜǊ ƛƭ ƎŜƴƛǘƻǊŜ ǾƛƻƭŜƴǘƻ Ŝ ƭΩƻŘƛƻ ǇŜǊ ƛƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ǎƻŎƛŀƭŜ ŎƘŜ ƭe 
άǎŀƭǾŀǾŀέ dalla violenza. 
¦ƴ Ǌǳƻƭƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ƴŜƭƭΩŀƭƭƻƴǘŀƴŀƳŜƴǘƻ Řŀƛ ƭǳƻƎƘƛ ŘŜlla violenza è interpretato sia dai clienti o da adulti 
che si sono innamorati delle giovani ragazze e che le hanno, di fatto, accompagnate nella richiesta di aiuto, 
sia dalla scuola che è il contesto più vicino alle ragazze e che si è dimostrato in tutti i casi estremamente 
ricettivo e attivo. 
 

Molte sono le evidenze tra gli abusi e i maltrattamenti subiti da bambini e adolescenti e le manifestazioni di 
problemi di salute di tipo psicologico (ansia, disturbi del comportamento alimentare, ecc.) e fisico (nei casi 
più gravi anche lesioni irreversibili).  
Serena, ad esempio, per lungo tempo ha lamentato mal di schiena e mille altri mali, Cinzia aveva un fungo 
esteso su tutto il corpo, Paola faticava a dormire, Anna ha le gambe segnate dalle cicatrici della cinghia. 
Se non sembrano esserci dubbi, dunque, che ƭΩƛƴǎƻǊƎŜƴȊŀ Řƛ Ƴƻƭǘƛ Řƛ ǉǳŜǎǘƛ ŘƛǎǘǳǊōƛ sia la conseguenza del 
maltrattamento psicologico, della trascuratezza, delle violenze fisiche e sessuali, poco si sa e si dice rispetto 
alle conseguenze sociali che queste violenze producono di deprivazione del proprio potere personale e di 
distruzione dei legami sociali17. 
Dŀ ǳƴ ƭŀǘƻ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ ǾƛƻƭŜƴȊŀ Ƙŀ ǳƴ ƛƳǇŀǘǘƻ ŘƛǊŜǘǘƻΣ ƛƳƳŜŘƛŀǘƻΣ ǎǳƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜ ŘŜƭƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜΣ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻ ƭŜ 
ŎƻƴǎŜƎǳŜƴȊŜ ŎƘŜ ƎŜƴŜǊŀ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ traumatica portano spesso a grandi cambiamenti pratici nella vita 
(cambio casa, scuola, gruppo di amici, ecc.) che compromettono ulteriormente la partecipazione serena a 
ǘǳǘǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ ŎƘŜ ŎƻƴŘǳŎƻƴƻ ŀƭƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀΣ ŀƭƭŀ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ Ǉersonalità ed anche a 
un buon equilibrio psico-fisico. wƛƎǳŀǊŘƻ ŀ ǉǳŜǎǘƻ ƻŎŎƻǊǊŜ ǊƛŎƻǊŘŀǊŜ ŎƘŜ ǳƴΩŀƳǇƛŀ ƭŜǘǘŜǊŀǘǳǊŀ Ƙŀ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƻ 
ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ƴŜƎŀǘƛǾƻ ǎǳƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜ Řŀ ŀŘǳƭǘƛ ŘŜƭƭŜ ŎŀǘǘƛǾŜ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ Řƛ ǎƻŎƛŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řŀ ōŀƳōƛƴƛ Ŝ ǊŀƎŀȊȊƛΣ 
anche attraverso effetti a catena e di cumulo progressivo, che collegano esperienze negative nella famiglia, 
ƴŜƭƭŀ ǎŎǳƻƭŀΣ ƴŜƛ ƎǊǳǇǇƛ Řƛ ǇŀǊƛΣ Ŏƻƴ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ƴŜƭƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ Řŀ ŀŘǳƭǘƛ18. 
In tutti questi passaggi le ragazze perdono i riferimenti, ovvero viene minato il loro senso di fiducia, non 
solo nei confronti degli altri, ma di loro stesse. 
È chiaro, dunque, che la comunità che accoglie, ospita, queste ragazze ha un ruolo determinante: in 
comunità le ragazze devono darsi una seconda possibilità per poter vivere tutte quelle esperienze sociali 
ΨformativeΩ che le rendono autonome e, il più possibile, consapevoli e psicologicamente solide. 
Ma la loro maggiore bussola affettiva continua a rimanere la famiglia. Qualche volta sembra incredibile 
sentire quanto abbiano ancora bisogno e voglia di ricostruire le relazioni con i propri genitori.  
Lƴ ǳƴ ǇǊƛƳƻ ƳƻƳŜƴǘƻΣ ŀ ǊƛŘƻǎǎƻ ŘŜƭƭŀ ŘŜƴǳƴŎƛŀ ƻ ŘŜƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁΣ ǎƻƴƻ ŀǊǊŀōōƛŀǘŜ Ŝ ǊƛŦƛǳǘŀƴƻ 
qualunque contatto con i genitori, poi via via cercano il riavvicinamento: sono disposte a perdonare ma 
ǾƻƎƭƛƻƴƻ ŎƘŜ ƛƭ ǇŀŘǊŜ ƻ ƭŀ ǎƻǊŜƭƭŀ ŀƳƳŜǘǘŀƴƻ ƭŀ ƭƻǊƻ ŎƻƭǇŀ Ŝ ǎƛ ŘƛǎǇƛŀŎŎƛŀƴƻ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŀŘǳǘƻΦ 
Lo spiega bene Cinzia quando dice: 
ά{ƻƴƻ ŀǊǊŀōōƛŀǘŀ Ŏƻƴ Ƴƛƻ ǇŀǇŁΣ Ƴŀ ƴƻƴ ƭƻ ƻŘƛƻΣ ƴƻƴ Ǉƻǎǎƻ ƻŘƛŀǊƭƻΦ 
Gli ho scritto una lettera per dirgli che gli voglio ancora bene. 
±ƻƎƭƛƻ ŎƘŜ ŎŀǇƛǎŎŀ ǇŜǊŎƘŝ ƭΩƘƻ ŘŜƴǳƴŎƛŀǘƻΣ ƭΩƘƻ Ŧŀǘǘƻ ǇŜǊŎƘŞ ƴƻƴ ǎǘŀǾƻ ōŜƴŜΦ 
Non è mai troppo tardi per cambiare, se hai voglia. 
D.: Come farai a capire se tuo padre è cambiato o no? 
R.: Quando lo incontro, lo capisco subito. Innanzitutto dal tono di voce che avrà e poi da come mi saluterà. Se mi 
ŎƘƛŜŘŜ ŎƻƳŜ ǎǘƻΣ Ŏƻǎŀ ŦŀŎŎƛƻΣ ŜŎŎΦ ƻǇǇǳǊŜ ǎŜ Ƴƛ ŘƛŎŜ ΨƎǳŀǊŘŀ Ŏƻǎŀ Ƙŀƛ ŦŀǘǘƻΩέ 
Segue un lungo silenzio tra noi. Gli occhi si rigano di lacrime perché Cinzia spera che suo papà sia cambiato, ma 
non ne ha alcuna certezza. [Cinzia, 16 anni] 

                                                      
17

 Herman Lewis, 2005. 
18

 The Marmot Review, 2010. 
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Quindici  ragazze si raccontano  

- MaraΣ мс ŀƴƴƛΣ ǾƛǾŜǾŀ ƛƴ ǳƴ ǇŀŜǎƛƴƻ ŘŜƭƭΩ9ǳǊƻǇŀ ŘŜƭƭΩ9ǎǘ con le due sorelle minori e il papà, la mamma è 
mancata 4 anni fa in un incidente stradale. Si è innamorata di un ragazzo, originario del suo stesso paese, 
che, 15 giorni dopo il loro incontro, ƭŜ Ƙŀ ǇǊƻǇƻǎǘƻ Řƛ ǘǊŀǎŦŜǊƛǊǎƛ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ Ŏƻƴ ƭǳƛΦ /Ωŝ Ǿƻƭǳǘƻ ǇƻŎƻ ŀ 
convincerla. Il padre ha provato a fermarla, ma senza successo: era troppo determinata, troppo allettata 
ŘŀƭƭΩƛŘŜŀ Řƛ ŀǾŜǊŜ ǳƴ ƭŀǾƻǊƻΣ dei soldi, una vita di coppia. 
[ŀ ǎǳŀ ƛƭƭǳǎƛƻƴŜ ŝ Ŧƛƴƛǘŀ ŀǇǇŜƴŀ ŀǊǊƛǾŀǘŀ ƛƴ LǘŀƭƛŀΣ ǇŜǊŎƘŞ ƭŜƛ ŝ ŘƛǾŜƴǘŀǘŀ άǇƻǎǎŜǎǎƻέ ǇǊƛǾŀǘƻ ŘŜƭ ŦƛŘŀƴȊŀǘƻΦ 
Quindi, viveva reclusa in casa, controllata ogni momento, obbligata a rapporti sessuali, denigrata, 
minacciata e picchiata. 
Iŀ ŀǎǇŜǘǘŀǘƻ ƛƭ ǇǊƛƳƻ ƛǎǘŀƴǘŜ Řƛ ŘƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ŦǳƎƎƛǊŜΦ bƻƴ ŎƻƴƻǎŎŜǾŀ ƭΩƛǘŀƭƛŀƴƻΣ ƴƻƴ ǎŀǇŜǾŀ ŘƻǾΩŜǊŀ, ma è 
riuscita a trovare soccorso da parte di una serie di persone di fortuna: una signora al supermercato, un 
preǘŜΧ 
Mara ha denunciato, ha deposto contro il suo carceriere. Durante il procedimento la sua famiglia ha 
ricevuto delle minacce, ma lei è serenamente convinta del fatto che lui debba pagare. 
A fine giugno Mara è tornata a casa dal padre. 

 άIo volevo tornare ǇǊƛƳŀ ŀ ŎŀǎŀΣ ŀ ŦƛƴŜ ƳŀƎƎƛƻΣ ǇŜǊƼ Ƙƻ ǇŀǊƭŀǘƻ Ŏƻƴ Ƴƛƻ ǇŀŘǊŜΣ Ŏƻƴ ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴǘŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝ Ƴƛ 
Ƙŀƴƴƻ ŘŜǘǘƻ ŎƘŜ ŝ ƳŜƎƭƛƻ ŎƘŜ ǊƛƳŀƴƛΣ ŎƘŜ ŦƛƴƛǎŎƛΣ ŀƴŎƘŜ ǇŜǊŎƘŞ ǳƴ ŘƛǇƭƻƳŀ Řƛ ǘŜǊȊŀ ƳŜŘƛŀ ǇǊŜǎƻ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻ ŦƻǊǎŜ 
Ƴƛ ǎŜǊǾŜΦ vǳƛƴŘƛ Ƙƻ ŘŜǘǘƻ ǎƜΣ ǎƜ Ǿŀ ōŜƴŜΧ 
Anche perché non è che abbia ascoltato tanto mio padre, lui diceva una cosa e io gli dicevo sì, sì va bene, ma poi 
facevo quello che volevo io. E adesso mi sono detta almeno ascolto una volta forse è meglio. 
Eh sì, prima dicevo che quello che dicevo io era giusto, però adesso, quando ho incontrato un sacco di problemi, 
ho visto che lui ha ragione. Ho capito che lui ha ragione sempre, perché ho passato queste cose qua. Comunque 
i genitori hanno ǎŜƳǇǊŜ ǊŀƎƛƻƴŜΦ bŜ ǎƻƴƻ ǎƛŎǳǊŀέΦ 

 

- Laura, 18 anni, africana. ComΩ è arrivata in Italia non lo dice, preferisce sottolineare che è stata fortunata 
perché in Italia lei non ha dovuto prostituirsi. La sua sopravvivenza era però legata a un giovane 
connazionale, irregolare, che viveva grazie a un non meglio definito traffico commerciale. Lei sempre dietro 
lui, dipendente da lui, ƛƴ ƎƛǊƻ ǇŜǊ ƭΩLǘŀƭƛŀ, fino a quando è nata Lia, allora lei si è trovata sola. 
έCosa farà tua figlia da grande? 
5ƛǇŜƴŘŜΦ Lƻ ǾƻǊǊŜƛ ŎƘŜ ƭŜƛ ŘƛǾŜƴǘŀǎǎŜ ǳƴΩŀǊǘƛǎǘŀ ƻǇǇǳǊŜ ǳƴŀ ŘƻǘǘƻǊŜǎǎŀΦ {Ŝ ƭŜƛ vuole, perché io non posso 
obbligarla a fare questo. 
tŜǊŎƘŞ ƛƻ ǾƻƎƭƛƻ ŎƘŜ ƭŜƛ ŘƛǾŜƴǘƛ ǉǳŀƭŎǳƴƻ Řƛ ǳƴ ǇƻΩ ŦŀƳƻǎƻ ǇŜǊ ǉǳŜƭƭƻ ŎƘŜ Ƙƻ Ǉŀǎǎŀǘƻ Řŀ ǎǳƻ ǇŀŘǊŜΦ /ƻǎƜ ƭǳƛ ǾŜŘŜ Ŝ 
dice  Ωse io avessi saputo, non avrei fatto questoΩ. 
{ƛΣ ǇŜƴǎƻ ǳƴ ǇƻΩ ŀ ǾŜƴŘƛŎŀǊƳƛέ. 

La figlia è una vivace bimba di 2 anni circa, nata con una patologia per la quale è necessario un attento 
monitoraggio medico. Se ben assistita e non esposta a condizioni climatiche avverse, la bimba non corre 
alcun rischio e può condurre una vita più che normale. Ma per Laura accettare la patologia della figlia non è 
ŦŀŎƛƭŜΦ bŜƭƭŀ ǎǳŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŝ ǳƴ ƳŀǊŎƘƛƻ ƛƴŦŀƳŀƴǘŜ ŎƘŜ ŝ ōŜƴŜ ƴƻƴ ŦŀǊ ŎƻƴƻǎŎŜǊŜΦ  
Laura non è mai stata una mamma maltrattante, ma fatica a comprendere i reali bisogni di una bimba 
piccola e si dimostra insofferente di fronte alle limitazioni imposte dalla situazione.  
 

- Paola, 17 anni. Anche lei ha lasciato il ǎǳƻ ǇŀŜǎŜ ŘŜƭƭΩ9ǳǊƻǇŀ ŘŜƭƭΩ9ǎǘ in cerca di migliori condizioni di vita, 
allettata dalle opportunità che la sorella, già in Italia da anni, le prospettava. Una mera illusione, svanita 
presto sui marciapiedi della città, cliente dopo cliente, giorno e notte. 

έbŜƭ ǘŜƳǇƻ ǘŀƴǘƛ ŎŀǊŀōƛƴƛŜǊƛ ǎƛ ǎƻƴƻ ŦŜǊƳŀǘƛ ŀ ƎǳŀǊŘŀǊŜ ƛƭ Ƴƛƻ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻΦ {ǳƭ Ƴƛƻ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ǎƛ ǊƛŎƻƴƻǎŎŜ 
tanto la data di nascita. Passavano così e dicevo che avevo 18 anni e non dicevano niente.  
Quelli che passavano chiedevano solo il documento, alcuni mi sorridevano, Ƴƛ ŦŀŎŜǾŀƴƻ ƭΩƻŎŎƘƛƻƭƛƴƻΣ ǇŜǊƼΧ 
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Vedere i carabinieri mi faceva paura. Invece di prendermi, di dirmi vieni con me, mi facevano lΩƻŎŎƘƛƻƭƛƴƻ 
ŜΧǇŜǊŘŜǾƻ ƻƎƴƛ ǎǇŜǊŀƴȊŀΦέ 

La sorella e il compagno, con cui conviveva, la minacciavano, la picchiavano e la costringevano a lavorare 
per loro. Non ha mai avuto soldi, le venivano presi appena li guadagnava.  
È stato un cliente, di cui lei si è ƛƴƴŀƳƻǊŀǘŀΣ ŎƘŜ ƭΩƘŀ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀǘŀ Řŀƛ ŎŀǊŀōƛƴƛŜǊƛΦ 5ŀ ǉǳŜƎƭƛ ǎǘŜǎǎƛ 
ŎŀǊŀōƛƴƛŜǊƛ ŎƘŜ ƭŜ ŀǾŜǾŀƴƻ Ŧŀǘǘƻ ƭΩƻŎŎƘƛƻƭƛƴƻ Ŝ ŎƘŜ ǘǊƻǾŀƴŘƻǎŜƭŀ ŘŀǾŀƴǘƛ ǎƛ ǎƻƴƻ ƳŜǊŀǾƛƎƭƛŀǘƛΣ ƴƻƴ ŀǾŜǾŀƴƻ 
capito la sua situazione. 
Paola ha denunciato la sorella e il compagno. In un primo momento la madre ha reagito in modo aggressivo 
nei confronti di Paola ŎƘŜ ŀǾŜǾŀ ƳŀƴŘŀǘƻ ƛƴ ǇǊƛƎƛƻƴŜ ƭŀ ǎƻǊŜƭƭŀΦ {ƻƭƻ ŘƻǇƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ǎƻŎƛŀƭƛ ǎƛ ŝ 
chiarita la situazione. Sembra, comunque, incredibile che la madre non avesse mai capito nulla. È stata 
persino ospitata per un breve periodo in casa delle due figlie e Paola dice che sono stati gli unici giorni in cui 
non la mandavano a lavorare. 
 

- Serena, 18 anni. Lei racconta del suo viaggio allucinante attraverso il deserto: ά è durato tantissimo tempo. 

Tantissimo, ma non so quantoέΦ Voleva tornare indietro, ma non era possibile e poi continuava ad esserci la 
speranza che in Italia le cose sarebbero cambiate. Quando è arrivata, ironia della sorte il 25 dicembre, 
anche per lei le strade sono diventate il quotidiano luogo di lavoro. A quel punto doveva lavorare per 
saldare i debiti: 30mila euro per il viaggio Ŝ Ǉƻƛ ƭΩŀŦŦƛǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǎŀΣ ƭΩŀŦŦƛǘǘƻ ŘŜƭ άǇƻǎǘƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻέΣ ƛ ǾŜǎǘƛǘƛ ǇŜǊ 
lavorare, il cibo... Beh, forse per Serena il cibo è stata la spesa minore:  
ά{ǳ ŦŀŎŜōƻƻƪ Ƙƻ ǳƴŀ Ŧƻǘƻ Ŝ ƭŀ Ƴƛŀ ŀƳƛŎŀ Ƴƛ Ƙŀ ŘŜǘǘƻ ŎƘŜ ǎƻƴƻ ŎǊŜǎŎƛǳǘŀΣ ǎƻƴƻ ōŜƭƭŀ Ŝ ǎƻƴƻ ŘƛƳŀƎǊƛǘƛǎǎƛƳŀΦ 
Sto studiando, le ho detto. 
Lei mi ha detto Ψquando studi dimagrisci così?Ω 
Sì, sto facendo la dieta. Ho detto così per loro. 
Lei mi dettƻ ΨōŜƭƭŀΗΩ  
Io vorrei dirle tutto.  Ma non capirebbe. 
/Ƙƛ ƴƻƴ Ǿŀ ƴƻƴ ǎŀ Ŝ ƴƻƴ ǾŜŘŜΦ bŜǎǎǳƴƻ ǎŀΦέ 

Serena è stata molto precisa nel tenere i conti. Aveva un quaderno su cui annotava giornalmente le spese, i 
guadagni e il debito residuo. Quando, dopo due anni di prostituzione, ha calcolato di aver raggiunto 25mila 
euro è andata dalla maman e ha detto basta. Lei aveva finito di estinguere il suo debito.  
Adesso nessun rito woodoo ƭΩŀǾǊŜōōŜ ǇƛǴ Ǉƻǘǳǘŀ ŎƻƭǇƛǊŜΦ 
Non ha mai denunciato i suoi sfruttatori, ma si è avǾŀƭǎŀ ŘŜƭƭΩŀƛǳǘƻ Řƛ ǳƴ ŎƭƛŜƴǘŜ ŎƘŜ ƭΩƘŀ ǇǊƻǘŜǘǘŀ Ŝ ƻǎǇƛǘŀǘŀ 
per un breve periodo. Serenŀ ŜǊŀ ƳƛƴƻǊŜƴƴŜΣ Ƴŀ ƴŜǎǎǳƴƻ ƭƻ ǎŀǇŜǾŀ ǇŜǊŎƘŞ ƭΩƘŀƴƴƻ ǎŜƳǇǊŜ ƻōōƭƛƎŀǘŀ ŀ 
dichiararsi maggiorenne. Solo quando ha cercato di ottenere un permesso di soggiorno ha scoperto che per 
la legge italiana una ragazza, se minorenne, è automaticamente sotto tutela e assistenza, lei ha sempre 
pensato il contrario. 
 

- ElisaΣ мт ŀƴƴƛΣ ŝ ǎǘŀǘŀ ŀƭƭƻƴǘŀƴŀǘŀ ŘŀƭƭΩƻǊŦŀƴƻǘǊƻŦƛƻ ƴŜƭ ǉǳŀƭŜ ǾƛǾŜǾŀ ƛƴ !ŦǊƛŎŀ e nel quale si sospetta possa 
aver subito anche abusi sessuali. È stato un viaggio umanitario. A 11 anni, malata di leucemia ed epatite, 
stava morendo e qui in Italia è guarita, ha vinto il cancro. Però il trauma dello sradicamento è stato così 
forte da farle completamente dimenticare la sua lƛƴƎǳŀ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ŀƴȊƛ Ƙŀ ǉǳŀǎƛ ǳƴŀ ƭƛŜǾŜ ƛƴŦƭŜǎǎƛƻƴŜ 
piemontese. 
άaƛƻ ŦǊŀǘŜƭƭƻ ŀƭ ǘŜƭŜŦƻƴƻ Ƴƛ ǊŀŎŎƻƴǘŀ ŎƘŜ ǎǘŀ ōŜƴŜΦ ±ǳƻƭŜ ǾŜƴƛǊŜ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ ŀƴŎƘŜ ƭǳƛΣ ǇŜǊƼ ƭǳƛ ƭƜ Ƙŀ Ƴƛŀ ƴƻƴƴŀ Ŝ ƴƻƴ 
Ǉƻǎǎƻ ƭŀǎŎƛŀǊŜ ƭƜ Ƴƛŀ ƴƻƴƴŀΦ /ΩƘƻ ǳƴ ǎŀŎŎƻ Řƛ ǇŀǊŜƴǘƛΣ ǇŜǊƼ ƛƻ Ŏƛ ǘŜƴƎƻ Řƛ più a mia nonna, ǉǳƛƴŘƛ ƴƻƴ ƭŀ ǇƻǎǎƻΧ 
ƻǊƳŀƛ ŎΩƘŀ рл ŀƴƴƛ Ŝ ƴƻƴ ƭŀ ǾƻƎƭƛƻ ƳŀƎŀǊƛ ǎǇƻǎǘŀǊŜ ƛƴ ǳƴ ŀƭǘǊƻ ǇŀŜǎŜέ όǎǳƭƭŀ ǇŀǊŜƴǘŜƭŀ ŀƭ ǇŀŜǎŜ Řƛ ƻǊƛƎƛƴŜ ƴƻƴ ŎΩŝ 
alcuna certezza) 

5ǳŜ ŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƛ ǇƻǎǎƛōƛƭƛΥ ǳƴƻ Ŏƻƴ ƭŀ ƳŜŘƛŀǘǊƛŎŜ ŎƘŜ ƭΩƘŀ ǊƛŀǾǾƛŎƛƴŀǘŀ ŀƭƭŀ ǎǳŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Ŝ ƭΩŀƭǘǊƻ Ŏƻƴ 
ƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ŎƘŜ ƭΩƘŀ Ǉƻrǘŀǘŀ Ǿƛŀ ŘŀƭƭΩƻǊŦŀƴƻǘǊƻŦƛƻΦ 5ǳŜ ǘŜƻǊƛŎƘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ŀǾŜǊŜ ǳƴŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀΣ Ƴŀ ƴŜƛ Ŧŀǘǘƛ 
lei continua a stare in comunità.  
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Il racconto che Elisa fa del suo paese, della sua άmamma adottivaέ όŎƛƻŝ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ŎƘŜ ƭΩƘŀ ǇƻǊǘŀǘŀ ƛƴ 
Italia), delle sue prospettive future, è fantastico, non ha concretezza. Appassionata di cucina, sta studiando 
per aprire un ristorante, perché sua mamma adottiva le ha già detto che quando compirà 18 anni la aiuterà 
ad aprire un rƛǎǘƻǊŀƴǘŜ ŀƭ ǇŀŜǎŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΦ [Ŝ ŎƘƛŜŘƛŀƳƻ ǎŜΣ ǉǳƛƴŘƛΣ ƛƴǘŜƴŘŜ ŀōōŀƴŘƻƴŀǊŜ ƭΩLǘŀƭƛŀ Ŝ ƭŜƛ Ŏƛ 
ǊƛǎǇƻƴŘŜ ŎƘŜ ƴƻƴ ƴŜ Ƙŀ ƭΩƛƴǘŜƴȊƛƻƴŜΣ ŎƘŜ ŀƴŘǊŁ ƛƴ !ŦǊƛŎŀ ǎƻƭƻ ŘΩŜǎǘŀǘŜΦ 
  

- Cinzia, 16 anni, ha vissuto con i nonni materni, mentre la madre era fuori casa per lavoro e il padre 
migrato in Italia. I nonni materni ad un certo punto ƭΩƘŀƴƴƻ ŀŦŦƛŘŀǘŀ ŀ ǉǳŜƭƭƛ ǇŀǘŜǊƴƛΣ Ǉƻƛ ƭŀ ƳŀƳƳŀ ŝ 
tornata, ma solo per dire che si sarebbe trasferita in Spagna con il suo nuovo compagno e il fratello minore 
di Cinzia. Lei avrebbe dovuto ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǊŜ ƛƭ ǇŀŘǊŜ ƛƴ LǘŀƭƛŀΦ /ƻǎƜ Ƙŀ ŦŀǘǘƻΣ Ƴŀ ƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ ƴƻƴ ŝ ǎǘŀǘŀ ǉǳŜƭƭŀ 
affettuosa che si sarebbe aspettata. La compagna del padre la maltrattavaΣ ƭŜ ŘƛŎŜǾŀ άtu per me sei mortaέ, 
il padre la maltrattava. Alle botte, al doversi muovere in casa ŎƻƳŜ ǎŜ ŦƻǎǎŜ ǳƴΩƻƳōǊŀ ǇŜǊ ƴƻƴ ŘŀǊŜ ŦŀǎǘƛŘƛƻΣ 
si aggiunge che era sottoposta ad una dieta di soli carboidrati e grasso per essere meno attraente nei 
confronti dei compagni. Quando padre e compagna stavano progettando di lasciarla da sola, per trasferirsi 
altrove, Cinzia Ƙŀ ǘŜƳǳǘƻ ƭΩŜƴƴŜǎƛƳƻ ŀōōŀƴŘƻƴƻ Ŝ Ƙŀ ŎƘƛŜǎǘƻ ŀƛǳǘƻ ŀ ǎŎǳƻƭŀΦ 
ά{ǇŜǊŀǾƻ ŎƘŜ Ƴƛƻ ǇŀŘǊŜ ŎŀǇƛǎǎŜ ŎƘŜ ŀƭȊŀƴŘƻ ƭŜ Ƴŀƴƛ Ƴƛ ŀǾǊŜōōŜ ǇŜǊǎŀΦ vǳŀƴŘƻ Ƴƛ ǎƎǊƛŘŀǾŀ ƛƻ ŀƴŘŀǾƻ ƛƴ ǇŀƴƛŎƻ 
e piangevo e questo suscitava ancora più rabbia in mio padre. Sapevo che avrei dovuto calmarmi, ma non 
riuscivo.  
Alzare le mani è da bambini. Io dicevo parliamone, mio padre era il primo a dire parliamone, ma si finiva sempre 
ƳŀƭŜέ. 

 

- Anna, 15 anni. Sarebbe rimasta volentieri in Africa con la madre e la sorella, ma il papà, già in Italia da più 
di un ventennio, certo del tradimento della moglie, ha preso le sue due figlie, di 6 e 9 anni,  e le ha portate 
con sé. Anna però non è tanto brava a scuola e questo per il padre è inaccettabile, proprio lui che ha 
addirittura preso una ƭŀǳǊŜŀ ƛƴ LǘŀƭƛŀΣ ƭŀǾƻǊŀƴŘƻΦ [Ŝ ǇǳƴƛȊƛƻƴƛΣ ǉǳƛƴŘƛΣ ǎƻƴƻ ŀƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ŘŜƭ ƎƛƻǊƴƻΦ Botte, 
cinghiate e poi non hanno cibo a sufficienza. Quando intervengono i servizi sociali le due ragazzine sono 
decisamente denutrite. 
ά¢ƛ Ǉǳƻƛ ŦƛŘŀǊŜ Řƛ ǳƴŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ŎƘŜ ǘƛ ǎǘa proprio vicino e sai che ti puoi fidare perché la conosci da tempo. 
No, no, no, non per forza! Cioè, sì, perché in genere non puoi fidarti tanto della gente. Puoi confidarti con il tuo 
ŘƛŀǊƛƻΧέ 

La fisicità di Anna supera il suo grado di maturità cognitivo e relazionale e questo le crea molti problemi 
ǇŜǊŎƘŝ Ƙŀ ǇŀǳǊŀ Řƛ ƛƴŎƻƴǘǊŀǊŜ ǳƻƳƛƴƛ ǇŜǊ ǎǘǊŀŘŀΣ Řƛ ǎǘŀǊŜ ŀƭƭŀ ŦŜǊƳŀǘŀ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻōǳǎΦ Ha ricevuto 
ŀǇǇǊŜȊȊŀƳŜƴǘƛ ŎƘŜ ƭΩƘŀƴƴƻ spaventata. 
 

- Denise, 18 anni. È ŀǊǊƛǾŀǘŀ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ ŀƭƭΩŜǘŁ Řƛ млΣ Ŏƻƴ ƭŀ ǎǳŀ ƎŜƳŜƭƭa e il fratello maggiore con un ritardo 
mentale. La madre e la nonna, già in Italia da qualche anno, hanno realizzato il loro progetto di 
ricongiungimento, richiamando dapprima i 3 ragazzi e solo successivamente il padre. La coppia ricongiunta 
ha avuto un quarto figlio, a cui Denise è molto legata. aŀ ŀƭƭΩŀǊǊƛǾƻ ŘŜƭ ǇŀŘǊŜ ǇŜǊ Denise iniziano le botte, i 
rimproveri continui e il discredito. La gemella viene ricoverata per anoressia e poi entra in comunità. A 
questo punto i servizi sociali conoscono la famiglia, ma nessuno sa, immagina la situazione di Denise, che 
rimane in famiglia altri 2 anni prima di chiedere aiuto alla sorella in comunità.  

άI miei genitori con mia sorella hanno patito tanto che fosse in Comunità. Poi quando sono andata io in 
comunità non si facevano sentire, per due mesi, poi mio padre (che è più legato a me) ha ricominciato a farsi 
sentire, mia mamma dopoέ. 

 

- Carla, 18 anni. È in comunità da quando aveva 7 anni. La madre è seguita dai servizi psichiatrici, il padre 
non è mai stato presente nella sua vita. Ha una sorella maggiore in una comunità psichiatrica e una minore 
ƛƴ ŀŘƻȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻΦ Lƭ ǇǊƛƳƻ ŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ ŀ ǳƴŀ Ȋƛŀ ŝ Ŧƛƴƛǘƻ ƳŀƭŜ Ŝ Carla dice che questo ha condizionato 
anche i successivi due affidi. Mentre ancora viveva con la madre è stata avvicinata da un vicino che 
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potrebbe aver abusato di lei. Carlŀ ƴƻƴ ǇŀǊƭŀ ŘŜƭƭΩŀŎŎŀŘǳǘƻΣ ǎƛ ǘǊŀǘǘŀ Řƛ ǳƴ ŜǇƛǎƻŘƛƻ ŜƳŜǊǎƻ Ƴƻƭǘƻ ǘŜƳǇƻ 
dopo, a cui talvolta lei fa riferimento.  
άQuando conosci la persona che ti fa del male è peggio, perché è una persona di cui ti fidi. Dalle persone che 
conosci non ti aspetti che possano farti della cose cosìέ. 

 

- Nadia, 15 anni. È ŜƴǘǊŀǘŀ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁ Řŀ ǇƻŎƘƛ ƳŜǎƛΣ ǎǳ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ŘΩŀƛǳǘƻ ŀǊǊƛǾŀǘŀ Řŀƭƭŀ ƳŀŘǊŜΦ Lƭ ǇŀŘǊŜ Řƛ 
Nadia non ha mai vissuto con lei e ha problemi di tossicodipendenza, la madre si è risposata con un 
nordafricano. Da questo nuovo matrimonio sono nati 4 figli a cui Nadia ŝ Ƴƻƭǘƻ ƭŜƎŀǘŀΦ [ΩƛƴǘŜǊƻ ƴǳŎƭŜƻ 
ŦŀƳƛƭƛŀǊŜ ǇǊŀǘƛŎŀ ƭΩƛǎƭŀƳƛǎƳƻΦ Nadia assiste ai maltrattamenti nei confronti della madre mentre su di lei 
ricade più che altro il compito di accudire ƛ ŦǊŀǘŜƭƭƛ Ŝ ƭΩƛƴŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ ŘŜƭ ǇŀŘǊŜ ŀŎǉǳƛǎƛǘƻΦ 5ǳŜ ŜǾŜƴǘƛ Ŧŀƴƴƻ 
precipitare la situazione di Nadia in famiglia: Nadia scappa di casa per andare dal padre in cui spera di 
trovare un appoggio, ma il padre non è in grado di sostenere la situazione; e il nuovo fidanzato. I progetti 
della madre su Nadia erano di portarla al paese di origine del compagno e trovarle un marito islamico. 
Questo avrebbe rafforzato la condizione familiare. Invece Nadia si innamora Řƛ ǳƴ ǊŀƎŀȊȊƻ ŘŜƭƭΩ9ǳǊƻǇŀ 
ŘŜƭƭΩ9ǎǘΣ Ŏƻǎŀ ƛƴŀŎŎŜǘǘŀōƛƭŜ ǇŜǊ ƭŀ ƳŀŘǊŜ, che chiede aiuto ai servizi sociali. In una certa misura la madre è 
preoccupata che Nadia faccia i suoi stessi errori, che rimanga incinta a 16 anni e trovi un compagno 
violento, e tenta di evitare il peggio ponendole rigidi divieti e limitazioni che rendono la ragazza ancora più 
insofferente. 
Nadia ci dice di avere chiaro di non voler fare gli errori della madre, ma è anche evidente dai suoi racconti 
quanto sia innamorata e succube del fidanzato. 
άVoglio sposarmi e avere 4 figli, di cui almeno 1 femmina.  
±ƻƎƭƛƻ ŜǎǎŜǊŜ ǳƴŀ ƳŀƳƳŀ ōǊŀǾŀΣ ƴƻƴ ǳƴΩŀƳƛŎŀ, ma una mamma brava. 
¢Ǌŀ ƭŜ ƛŘŜŜ ŦǳǘǳǊŜ ŎΩŝ ŀƴŎƘŜ ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ǘǊŀǎŦŜǊƛǊmi in Albania. 
Il mio fidanzato è tornato dicendo che in Albania si sta da dio, che la madre ha già pronta la casa per lui, lo zio 
Ƙŀ ǳƴ ǊƛǎǘƻǊŀƴǘŜΣ ƛƭ ǇŀŘǊŜ Ŧŀ ƛƭ ƳǳǊŀǘƻǊŜ Ŝ ƭƜ ƛ ƳǳǊŀǘƻǊƛ ǎƻƴƻ ōŜƴ ǇŀƎŀǘƛΦ tƻƛ ŎΩŝ ƭΩƻǊǘƻΦ 
Ci sono i soldi, la casa, il lavoro. Io lavorerei nel ristorante dello zioέ. 

 

- Nicole, 16 anni. Nata in Italia, da una mamma africana, il padre non è presente. Nicole è legata al fratello 
minore nato da un secondo matrimonio ormai concluso - ƛƭ ǇŀŘǊŜ Ƙŀ ƻǘǘŜƴǳǘƻ ƭΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜl figlio. È 
stata allontanata da casa dai carabinieri a seguito di maltrattamenti subiti da parte della madre. La madre 
era già seguita dai servizi sociali e sembra che non riesca proprio a cambiare stile di vita (in passato è stata 
una prostiǘǳǘŀ Ŝ ŎΩŝ ƛƭ ǎƻǎǇŜǘǘƻ ŎƘŜ ŀƴŎor oggi lo sia) e a limitare i suoi eccessi di rabbia. 
La storia di Nicole Ƙŀ ƳƻƭǘŜ ȊƻƴŜ ŘΩƻƳōǊŀ. In particolare gli educatori stanno prestando molta attenzione al 
rischio di prostituzione a cui Nicole potrebbe esporsi. Inoltre, ha un fidanzato che pare essere un violento, 
ma lei nega. 
άQui dicono che lui è troppo scontrƻǎƻ Ŝ ƛƻ ǎƻ Ŏƻǎŀ Ǿǳƻƭ ŘƛǊŜΣ ǇŜǊŎƘŞ ǎƻƴƻ ǎŎƻƴǘǊƻǎŀ ŀƴŎƘΩƛƻ ƛƴ ǉǳŜƭƭŜ ƻŎŎŀǎƛƻƴƛ ƛƴ 
cui devo esserlo, senno lascio stare. 
Dicono che certe volte girava e iniziava ad insultare le persone, ma ovviamente perché si vede che prima gli 
avrai detto qualcosa. Lo odiavano proprio a pelleέ. 

 

- Barbara, 16 anni. Viveva con la sorella maggiorenne e il padre. La madre è morta, ma nessuno ne ha mai 
avuto notizia, persino a scuola non si è mai saputo. Il padre è un accanito giocatore. Al gioco ha perso tutti i 
loro averi, la casa e ha iniziato a maltrattare la figlia maggiore per avere soldi e la minore perché facesse 
pressioni sulla sorella. Il clima in famiglia è molto teso, tanto che la sorella maggiore si reca dai servizi 
sociali per chiedere aiuto. Nel frattempo, però, il padre viene arrestato per aver minacciato un collega di 
lavoro. Barbara, entrata in comunità da un mese e mezzo è un muro di silenzio e durezza. 
έbƻΣ ƴƻƴ ǊŀŎŎƻƴǘƻ ƴǳƭƭŀ Řƛ ƳŜΦ 
Se devi assistere a situazioni, non di violenza fisica, ma problematiche, ti ǎŎƻƴǾƻƭƎŜ ǳƴ ǇƻΩΦ 
Sto cercando di andarmene di qua. Non è che trovo brutto, ma dipende dal carattere che hai. Ognuno si adatta 
ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ŘƛǾŜǊǎŀ Ŝ ƛƻ ƴƻƴ ǎƻƴƻ ŜǎŀǘǘŀƳŜƴǘŜ ƛƭ ǘƛǇƻ ǇŜǊ ǎǘŀǊŜ ƛƴ ǳƴ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ŘŜƭ ƎŜƴŜǊŜΦ vǳƛƴŘƛ ǾŜŘǊŜƳƻέΦ 
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- Ilenia, 16 anni. La madre vittima di una forte depressione è molto aggressiva col padre che non sopporta le 
continue pressioni psicologiche e picchia la moglie. Ilenia e i suoi due fratellini assistono, dunque, alla 
violenza tra la coppia e al contempo sono vittime della violenza fisica da parte della madre, che alza le mani 
per molto poco.  Sia il padre che Ilenia in momenti diversi cercano aiuto presso i servizi sociali, ma ciò che 
ne consegue è ancora più doloroso per Ilenia.  
άbƻƴ Ƙƻ ǇƛǴ ǳƴŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀΣ ǾŜŘƻ ƛ ƳƛŜƛ ŦǊŀǘŜƭƭƛ che adesso verranno separati in altre due famiglie, vedo una 
famiglia che si è completamente distrutta. 
Mio nonno non mangia più, mio zio è stato parecchio in ospedale dopo che siamo stati messi in comunità.  
9Ω ǳƴŀ ŎŀǘŜƴŀ ŎƘŜ ƴƻƴ ŦƛƴƛǎŎŜ ǇƛǴΦ 
Io dico sempre, dal carcere che era casa, siamo passati ad un altro carcere, non per la struttura di per sé, ma 
anche  a livello mentale: siamo arrivati Řŀ ŎŜǊǘŜ ǊŜǎǘǊƛȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ŎΩŜǊŀƴƻ ŀ ŎŀǎŀΣ Řŀ ŎŜǊǘŜ ǾƛƻƭŜƴȊŜΣ Řŀ ŎŜǊǘƛ 
maltrattamenti, e siamo arrivati dove ci sono ǘǳǘǘΩŀƭǘǊŜ ǊŜƎƻƭŜ ŎƘŜ ƴƻƴ ǎƻƴƻ ǇŜǊ ǎǘŀǊŜ ōŜƴŜΣ Ƴŀ ǎƻƴƻ ǊŜƎƻƭŜ ǇŜǊ 
legge. Alla legge non gliene importa niente che tu possa star male o bene, non cerca di venirti incontro. 
bƻƴ ŝ ǇŜǊ ǎǇŀǾŜƴǘŀǊŜ ŎƘŜ ŘƛŎƻ ŎŜǊǘŜ ŎƻǎŜΣ Ƴŀ ǇŜǊ ŜǎǎŜǊŜ ǊŜŀƭƛǎǘƛέΦ 

Inoltre Ilenia hŀ ƛƴ ŎƻǊǎƻ ǳƴŀ ǎǘƻǊƛŀ ŘΩŀƳƻǊŜ Ŏƻƴ ǳƴ ǳƻƳƻ Ƴƻƭǘƻ ǇƛǴ ǾŜŎŎƘƛƻ Řƛ ƭŜƛ e trova molte opposizioni. 
Non ci sono gli estremi per impedire la storia, ma sia il giudice che i servizi sociali hanno messo sotto la 
lente di ingrandimento questo rapporto per comprenderne la vera natura e questo rende ancor più 
rabbiosa Ilenia, che si sente giudicata, mentre vorrebbe essere capita. 
 

- FrancaΣ мс ŀƴƴƛΦ Lƭ ǎǳƻ ǇǊƛƳƻ ƛƴƎǊŜǎǎƻ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŝ ŀǾǾŜƴǳǘƻ ŀƭƭΩŜǘŁ Řƛ т ŀƴƴƛΦ Lƭ ǇŀŘǊŜ ŝ ǎŎƘƛȊƻŦǊŜƴƛŎƻΣ ƭŀ 
madre fortemente depressa. Lucia è nata pre-termine in un parto gemellare, ma solo lei è sopravvissuta 
dopo mesi di ospedale. Fin dal rientro in casa, Franca è stata oggetto delle violenze del fratello maggiore di 
4 anni: dai dispettiΣ ŀƭ ǎƻǘǘǊŀǊǊŜ ƛƭ ŎƛōƻΣ Ŧƛƴƻ ŀƭƭΩŀōǳǎƻ ǾŜǊƻ Ŝ ǇǊƻǇrio. La madre oltre a subire i raptus violenti 
del marito, non era in grado di contrastare la violenza del figlio a cui era molto legata. Franca racconta di un 
tentato abuso anche da parte del padre. 
Ci racconta che per lei essere in comunità è più normale che avere una mamma e un papà, ma i suoi 
ǇǊƻƎŜǘǘƛ ǎƻƴƻ Řƛ ŀƴŘŀǊŜ ƭƻƴǘŀƴƻ ŘŀƭƭΩLǘŀƭƛŀΣ ǇŜǊŎƘŞ ǘǳǘǘƻ ǉǳƛ ƭŜ ǊƛŎƻǊŘŀ ƭŀ ǎǳŀ ǎǘƻǊƛŀΦ ¢ƛŜƴŜ Ƴƻƭǘƻ ŀ ŦŀǊŎƛ 
sapere che lei è una ragazza forte e che non vuole farsi abbattere dal suo passato.   
άMia madre la vedo ancora ma faccio fatica a chiamarla mamma. Sono abituata a chiamare gli educatori per 
nome. A volte mi sforzo anche di chiamare mamma, perché so che ci rimarrebbe male. Per una madre essere 
chiamata per nome da una figlia, perché non ce la fa a chiamarla mamma, penso sia una cosa bruttissima.  
aƛŀ ƳŀƳƳŀ ŝ ǳƴŀ ǇŜǊǎƻƴŀ Ƴƻƭǘƻ ŦǊŀƎƛƭŜΥ Ƙŀ ƎƛŁ ǇŜǊǎƻ ǳƴŀ ŦƛƎƭƛŀΣ ƭŀ Ƴƛŀ ƎŜƳŜƭƭŀΣ Ƴƛƻ ŦǊŀǘŜƭƭƻ ƴƻƴ ƭΩƘŀ Ǿƛǎǘƻ ǇŜǊ 
sette ŀƴƴƛ Řƛ ǎŜƎǳƛǘƻΧ quando ero piccola sapevo che lei soffriva per molte cose e così mi sforzo. 
Una volǘŀ ƭΩƘƻ ŎƘƛŀƳŀǘŀ aŀǊƛƴŀ Ŝ ŎΩŝ ǊƛƳŀǎǘŀ ŘŀǾǾŜǊƻ ƳŀƭŜ Ŝ Řŀ ƭƜ ƛƴ Ǉƻƛ Ƙƻ ǇŜƴǎŀǘƻ: meglio stare dalla sua 
ǇŀǊǘŜΣ ƳŜƎƭƛƻ ǇŜƴǎŀǊŜ ǇƛǴ ŀ ƭŜƛ ŎƘŜ ŀ ƳŜΦ tŜǊŎƘŞ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ƭŜ ŘŜǾƻ ƭŀ ǾƛǘŀΣ Ƴƛ Ƙŀ ŦŀǘǘƻΣ ǉǳƛƴŘƛΧ 
Anche se non la conosco tanto bene, la mamma è sempre la mamma. 
D.: Tu sei meno fragile di lei? 
Sì. Anche perché non vedo perché scoraggiarmi di qualunque cosa. Sono nata di sei mesi e mezzo e quando ero 
piccola ho lottato per vivere e adesso perché mi devo deprimere. Se sono rimasta in vita ci sarà un motivo. Devo 
continuareέ. 

 

- Erica, 16 anni. Viveva con i genitori e 4 fratelli, in un appartamento vicino a quello del nonno e degli zii. È 
una cerchia parentale allargata con dinamiche relazionali perverse, fino a quando la sorella maggiore ha 
denunciato gli abusi subiti dal padre e dal nonno. Le intercettazioni ambientali disposte dai carabinieri 
mettono in luce cose tremende e, in particolare, confermano gli abusi su Erica, che non si è mai espressa a 
riguardo. Né in fase processuale, né in comunità ha mai confermato o smentito le cose dette dalla sorella o 
ǉǳŜƭƭŜ ŜƳŜǊǎŜ ŘŀƭƭŜ ƛƴŘŀƎƛƴƛΦ 5ƛŜǘǊƻ ǉǳŜǎǘƻ ǎǳƻ ǎƛƭŜƴȊƛƻ ƴƻƴ ŎΩŝ ƭŀ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ƳƻƴŘƻ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƻ e 
fantastico, pare essere molto concreta, molto lucida, consapevole e determinata. Neppure gli psicologi si 
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dimostrano preoccupati di fronte a questo suo silenzio, sebbene ci si immagini il dolore della rielaborazione 
che Erica ha fatto e continua a fare nel silenzio assoluto. 
άaƛŀ ǎƻǊŜƭƭŀ ǇƛǴ ƎǊŀƴŘŜ Ƙŀ нр ŀƴƴƛΦ  
Ma sì, perché lei è stata sempre la più preferitŀ ŘŜƭƭŀ ŎŀǎŀΣ ŎƻƳŜ Ƴƛƻ ŦǊŀǘŜƭƭƻ ǇŜǊŎƘŞ ŝ ƭΩǳƴƛŎƻ ƳŀǎŎƘƛƻ ƛƴ Ŏŀǎŀ Ŝ 
ǉǳŀƴŘƻ ƴƻƴ ŎΩŜǊŀ Ƴƛƻ ǇŀŘǊŜΣ ŀƭƭƻǊŀ ƛƭ ŎŀǇƻ ŜǊŀ Ƴƛƻ ŦǊŀǘŜƭƭƻΦ 
LƴǾŜŎŜ ƭŜƛ ŝ ǎǘŀǘŀ ƭŀ ǇǊƛƳŀΣ ǉǳƛƴŘƛ ŜǊŀ ǎŜƳǇǊŜ ŀƭ ǇǊƛƳƻ ǇƻǎǘƻΦ vǳƛƴŘƛ ƭŜƛ ƻƎƴƛ ǾƻƭǘŀΧǎƛ ŎǊŜŘŜ ŀƭ ǇǊƛƳƻ Ǉƻǎǘƻ ŀƴŎƘŜ 
adesso, ma in verità non è al primo posto. 
Lƻ ƎƭƛŜƭΩƘƻ ǎŜƳǇǊŜ ŘŜǘǘƻΥ ǘǳ ǎŜƛ ǳƎǳŀƭŜ ŀ ǘǳǘǘƛΣ ŎƻƳŜ ǘǳǘǘƛ ƴƻƛΣ ǇŜǊŎƘŞ ƴƻƴ ŝ ŎƘŜ ǎŜƛ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀƭƭƻǊŀ ǎŜƛ ƭŀ ƳƛƎƭƛƻǊŜΦ 
/ƻƴ Ƴƛŀ ǎƻǊŜƭƭŀΣ ƳŜƴƻ ǇŀǊƭƻ ƳŜƎƭƛƻ ŝΣ ǇŜǊŎƘŞ Ƴƛ Ŧŀ ǎƻƭƻ ŀǊǊŀōōƛŀǊŜέΦ 

 

$ÁÌÌȭÅÓÐÅÒÉÅÎÚÁ ÁÌÌÁ ÒÁÐÐÒÅÓÅÎÔÁÚÉÏÎÅ della violenza   

Tutte le ragazze si dichiarano apertamente contro la violenza. Anche nella discussione se sia giusto o meno 
dare uno sculaccione sul sedere a un bambino, sono molto critiche. Ritengono più importante il dialogo, la 
spiegazione, il confronto. A partire dai loro vissuti di violenza, dunque, auspicano per se stesse e per il loro 
futuro spazi di discussione in cui non si alzino le mani, non si alzi la voce e non ci si insulti. 
Certamente le rappresentazioni che hanno della violenza sono molto complesse perchè complesse sono le 
loro storie. 
vǳŀƴŘƻ ŎƘƛŜŘƛŀƳƻ Ŏƻǎŀ ǎƛŀ ǇŜǊ ƭƻǊƻ ǾƛƻƭŜƴȊŀ ƳŜǘǘƻƴƻ ƭΩŀŎŎŜƴǘƻ ǎǳƎƭƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ǇǎƛŎƻƭƻƎƛŎƛ Řƛ ŎƻǎǘǊƛȊƛƻƴŜ Ŝ ǇƛǴ 
ancora ǎǳƭƭΩessere trattate male. 

 έΧŎƻƳŜ ŘƛǊŜ ǎŜ ŝ ŦƛǎƛŎŀΣ Ŏƛƻŝ ŘŜƭ ǘƛǇƻ ŎƘŜ ǘƛ ŀƭȊŀƴƻ ƭŜ ƳŀƴƛΣ Ƴŀ è anche quella morale che con le sole parole una 
ǇŜǊǎƻƴŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǾƛƻƭŜƴǘŀΦ ±ƛƻƭŜƴǘŀΣ ǾƛƻƭŜƴǘŀΗέ 
έLa violenza fa male, è qualcosa che fa male. 
Insultare è la violenza che fa più male. Per me. Non so per ǳƴΩŀƭǘǊŀ ǇŜǊǎƻƴŀΦ tŜǊŎƘŞ ƛƴǎǳƭǘŀǊŜ Ŧŀ ƳŀƭŜ 
tantissimoέ 
έvǳando subisci delle cose. Essere maltrattata, cioè picchiata, fare una cosa che non vuoi. 
Anche le parole possono fare male. Fa male sia essere picchiata, che essere sgridata e che qualcuno mi urƭƛέ 
έvǳŀƴŘƻ ǳƴŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ǎƛ ǎŜƴǘŜ ǎŘŜƎƴŀǘŀΦ {ƛ ǎŜƴǘŜ ƻǇǇǊŜǎǎŀέ 
έΦΦΦǳƴŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ŎƘŜ ǾƛŜƴŜ ǾƛƻƭŜƴǘŀǘŀ Ŏƻƴ ƭŀ ŦƻǊȊŀέ 

Alcuni aspetti culturali pesano molto nelle descrizioni. In particolare per le ragazze nigeriane la violenza 
ŦƛǎƛŎŀ ƴƻƴ ŝ ǊƛǘŜƴǳǘŀ ǘŀƴǘƻ ƎǊŀǾŜΣ ŎƻƳŜ ƭΩƛƴǎǳƭǘƻΦ !ƴȊƛΣ ŀƎƎƛǳƴƎƻƴƻ ŎƘŜ ǉǳŀƴŘƻ ǎƛ ŝ ŘŀǾǾŜro molto arrabbiati 
è meglio dare uno schiaffo, piuttosto che usare le parole, perchè queste non si dimenticano. 
Alla luce della ricerca, non sembra avere senso dare molta importanza alla distinzione tra i vari tipi di 
violenza, perché il loro intreccio è troppo forte, perché conta il significato che gli si attribuisce, che cambia 
con le culture e nelle diverse situazioni di relazione. 
La violenza, quindi, emerge come un fenomeno complesso e multiproblematico, da guardare con 
ǳƴΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ multidisciplinare e complessiva. Pare che tenda a cronicizzarsi, piuttosto che a risolversi 
spontaneamente, per cui le azioni intraprese devono essere idonee e tempestive. Ogni ritardo espone la 
minore al pericolo di subire nuove violenze. 
Un elemento da notare riguarda il rapporto tra relazioni affettive e violenza. Nelle vicende di violenza delle 
minori il tratto che pare ǇƛǴ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎƻ ŝ ƭΩƛƴǘǊŜŎŎƛƻ ǘǊŀ la violenza in sè e il fatto di averla ricevuta da 
persone che sono i riferimenti nella loro vita. Questo appare effettivamente destabilizzante, a maggior 
ragione se la ǊŜŀƭǘŁ ŎƘŜ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘƛ ŝ ƭΩǳƴƛŎŀ ŎƘŜ ŎƻƴƻǎŎƛ Ŝ se nelle situazioni di violenza la vittima tende ad 
essere isolata. 
 

Percezioni ed esperienze delle ragazze: ruoli di genere e stereotipi   

A ben considerare la situazione professionale che stiamo osservando in questa ricerca, ci troviamo proprio 
di fronte a un tipico esempio di paritetica partecipazione di genere. In Italia, la maggior parte del comparto 
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socio-assistenziale ed educativo è rappresentato da figure femminili e nelle comunità socio-educative 
operano prevalentemente educatrici. Lo stereotipo, dunque, è a monte, nelle iscrizioni universitarie e nelle 
scelte professionali delle ragazze e dei ragazzi.  
Detto questo, tuttavia, la compresenza in staff di entrambi i generi è un elemento arricchente, per i ragazzi 
ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ Ŝ ǇŜǊ Ǝƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ǎǘŜǎǎƛΦ 5ΩŀƭǘǊƻ Ŏŀƴǘƻ ŘƻōōƛŀƳƻ ŀƳƳŜǘǘŜǊŜ ŎƘŜΣ ǇƛǴ ƛƴ ƎŜƴŜǊŀƭŜΣ ǘǳǘǘƛ Ǝƭƛ 
elementi che portano con sè specifici patrimoni culturali (es. la multiculturalità) sono arricchenti e 
considerare solo il genere potrebbe tradursi in una debolezza.  
Se però entriamo nel merito delle storie di violenza che le ragazze hanno vissuto, la questione di genere 
assume una prospettiva differente. Le esperienze da cui partono le ragazze sono connotate per genere, in 
particolare quando le violenze si soƴƻ ŎƻƴǎǳƳŀǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ƴǳŎƭŜƻ ŦŀƳƛƭƛŀǊŜΥ ƛƭ ǇŀŘǊŜ ǾƛƻƭŜƴǘƻ ƻ 
abusante, la madre depressa e assillante, ... A queste ragazze sono venuti a mancare degli importanti 
riferimenti affettivi, ma soprattutto si sono imposte loro delle immagini negative di ruolo, per esempio la 
mamma - donna ς è depressa, il papà ς uomo ς picchia forte, ecc. Il rischio è la spinta alle generalizzazioni, 
per cui le donne sono depresse e gli uomini picchiano forte. 
In questo senso la scelta operata dai gruppi di operatori coinvolti nella ricerca di avvalersi di equipe miste, 
significa scegliere di proporre alle ragazze degli stili comportamentali alternativi a quelli sperimentati. E 
questa scelta è coerente con ƛƭ ŎƻƳǇƛǘƻ ŎƘŜ Ǝƭƛ ŜŘǳŎŀǘƻǊƛ ǎŜƴǘƻƴƻ Řƛ ŜǎǎŜǊŜ ŎƘƛŀƳŀǘƛ ŀ ǎǾƻƭƎŜǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 
delle comunità per adolescenti, così come è emerso nel corso del focus a cui hanno partecipato educatrici e 
educatori di differenti comunità piemontesi. 
Secondo questi operatori, lΩŜŘǳŎŀǘƻǊŜ ŘŜǾŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ǳƴΩƛŘŜŀ Řƛ ǎǘŀōƛƭƛǘŁΣ ǳƴ Ǉǳƴǘƻ ŦŜǊƳƻ ƴŜƭƭŀ Ǿƛǘŀ 
delle ragazze che arrivano confuse e spaventate. Sono adolescenti e hanno bisogno di un riferimento 
adulto, così come avrebbero dovuto esserlo i genitori. Gli educatori non sono sostituti dei genitori, ma 
surrogano la funzione educativa, affettiva e di sostegno che i genitori non stanno dando. Sono talvolta 
molto vicini alle ragazze, offrendo loro affetto, talaltra più severi e orientativi. 
Secondo noi, tuttavia, è necessario ƴƻƴ ŎŀŘŜǊŜ ƴŜƭƭΩƛǇƻŎǊƛǎƛŀ Řƛ ǇŜƴǎŀǊŜ ŎƘŜ ǳƴΩŜŘǳŎŀǘǊƛŎŜ Ǉƻǎǎŀ ŜǎǎŜǊŜ 
portatrice di soli valori femminili e un educatore di soli valori maschili, perchè sarebbe come pensare che 
una donna sola non possa allevare un figlio perchè manca la figura paterna. Questo, nei fatti, rende ancora 
più impegnativo il compito per gli educatori delle comunità, perchè occorre essere attenti non solo ai 
ƳƻŘŜƭƭƛ ΩŘƛǊŜǘǘƛΩ Ǿƛǎƛōƛƭƛ ƴŜƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻΣ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ ŀƭ ƳƻŘƻ ǇƛǴ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ƛƴ Ŏǳƛ ƭŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴƛ ŘŜƛ Ǌǳƻƭƛ Řƛ 
genere vengono tematizzate e proposte in modo filtrato in tutti i canali comportamentali, concettuali e 
relazionali.  
Così, nella quotidianità le educatrici e gli educatori costruiscono relazioni personalizzate e non 
standardizzate con le ragazze, in risposta a quelle che sono anche le loro richieste. Spesso le ragazze hanno 
degli educatori di riferimento con cui si confidano e questo avviene indipendentemente dal genere.  
Una problematica che è emersa, tuttavia, riguarda il grado di autoconsapevolezza degli educatori. Il sentirsi 
uomo, così come lo era il padre abusante, può mettere in difficoltà, proprio come se il genere fosse 
connaturato con la causa della violenza e quindi con il problema che ha condotto le ragazze in comunità. 
Governare questi meccanismi fa parte della professionalità degli educatori. 
 

Quali azioni di contrasto alla violenza attraverso la comunità?   

wƛƎǳŀǊŘƻ ŀƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀΣ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ŜŘǳŎŀǘƻǊƛ ǎƛ ŝ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘŀ ǎǳƭ Ǌǳƻƭƻ ŎƘŜ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ǇǳƼ 
ǎǾƻƭƎŜǊŜ ƴŜƭ ŦǊƻƴǘŜƎƎƛŀǊƴŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻΦ Accogliere le minori che hanno subito la violenza, come emerso dal 
focus, richiede molta professionalità perché le storie delle ragazze ŎƻƭǇƛǎŎƻƴƻ ŀ ŦƻƴŘƻ ƭΩƛƴǘƛƳƻ Řƛ ǘǳǘǘƛ 
coloro che hanno a che fare con loro.  
In comunità le ragazze raccontano molto della loro vita e possono farlo nei tempi e nei modi che ritengono 
più idonei. Secondo gli educatori, un buon educatore deve essere un buon ascoltatore, ma non sostituirsi 
ad altre professionalità, come ad esempio gli psicologi, che intervengono nella relazione in modo diverso.  
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Lƭ ǎŜƴǎƻ ŘŜƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŝ ǉǳŜƭƭƻ Řƛ offrire alle ragazze un luogo di tutela e di crescita verso 
ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ - άƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ǎƛ ƭŀǾƻǊŀ ǎǳƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ Ŝ ǎǳƭ ŦǳǘǳǊƻέΦ È necessario non contaminare 
eccessivamente questo luogo con ciò che arriva dal passato. La comunità offre, tuttavia, a ciascuna ragazza 
ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴŜ Řƛ ŜƴǘǊŀǊŜ ƛƴ ŀƭǘǊƛ ƭǳƻƎƘƛΣ Řƛ ŀǾŜǊŜ ŀƭǘri riferimenti professionali per lavorare sul passato, sulla 
propria storia e sul trauma. Nei fatti, sono varie le professionalità che collaborano al progetto di ciascuna 
ragazza. 
Per le ragazze che hanno vissuti di ambiguità e di sfiducia derivanti dalle violenze sapere che questi raccordi 
interprofessionali sono strutturati intorno a un loro progetto è importante. È importante confrontarsi sul 
senso del progetto, darsi degli obiettivi e verificare che siano raggiungibili ed eventualmente riprogettare il 
percorso. 
¢ǳǘǘƻ ŎƛƼ ŎƘŜ ŀǾǾƛŜƴŜ ŘŀƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǘŀǎǎŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ Ŏƻƴƴƻǘŀǘƻ Řŀ ǘrasparenza e 
chiarezza.  
Questo percorso di protezione ed empowerment, tuttavia, non esclude la necessità di arrivare, quando 
possibile e opportuno, anche alla denuncia formale di chi ha fatto violenza. Quindi la comunità si occupa 
anche di accompagnare le ragazze nel percorso che porta alla decisione di denunciare. 
Il ruolo di tutela che gioca la comunità non è quello di porre sotto una campana di vetro le ragazze, ma di 
renderle consapevoli e indurle a scelte cristalline, anche quando questo vuol dire denunciare. 
Chiaramente, ŎΩŝ ƛƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳƻ Ŝ ŘŜƭ ǎǳƻ ŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ǇǎƛŎƻŦƛǎƛŎƻΣ Ƴŀ ƛƭ ƳƛƎƭƛƻǊŜ ŜǎŜǊŎƛȊƛƻ Řƛ 
autoderminazione è proprio portare avanti un percorso coerente in direzione di una condanna della 
violenza subita. 

 

,Á ÃÅÎÔÒÁÌÉÔÛ ÄÅÌÌÅ ÃÏÍÐÅÔÅÎÚÅ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÔÏÒÅ ÎÅÌÌÁ ÖÉÔÁ ÄÅÌÌÁ Ãomunità   

Come emerge dal focus, gli educatori sono chiamati a lavorare contemporaneamente su una molteplicità di 
fronti: con le ragazze, con lo staff della comunità e con differenti soggetti esterni. Quanto più sono capaci di 
costruire una rete di soggetti che cooperano con loro, tante più chance sono in grado di offrire alle ragazze.  
I principali strumenti di cui disporre sono proprio i vari snodi di questa rete, alcune relazioni sono più 
formalizzate, istituzionali (servizi sociali, neuropsichiatria, ecc.), altre sono basate su rapporti spesso 
informali (aziende per gli stage, parrocchie, ecc.).  
Talvolta, la cooperazione non è ottimale e il funzionamento dei vari soggetti nella rete è viziato da 
anacronistiche chiusure professionali per cui, ad esempio, alcuni psicologi non danno rimandi agli educatori 
sulle sedute con le ragazze, facendosi scudo con il segreto professionale. 
Altrettanto anacronistico è il caso citato in cui prevale una rappresentazione gerarchica del rapporto tra i 
diversi professionisti che lavorano sul medesimo progetto rivolto alle ragazze che hanno subito violenza. 
Tradizionalmente, la piramide vede in cima la neuropsichiatria, seguita dal servizio sociale e solo in fondo 
gli educatori. Questo impone agli educatori uno sforzo ulteriore di mediazione con i diversi professionisti. 
Inoltre, è ancor più importante la chiarezza e la fermezza della strategia che la comunità intende adottare 
con le ragazze. Ad esempio, se una comunità ha adottato regole per cui le ragazze sono libere di uscire, 
potrebbe per coerenza dover rifiutare di accogliere una ragazza che per motivi definiti dal tribunale non 
deve uscire. La sua presenza, infatti, renderebbe difficile la gestione delle regole comuni. Salvaguardare i 
principi fondanti del progetto educativo che la comunità proponeΣ ŘΩŀƭǘǊƻ ŎŀƴǘƻΣ ŀƭƭŀ ƭǳŎŜ ŘŜƭƭŀ ŦƻǊǘŜ 
riduzione degli investimenti nel sistema di welfare, significa correre dei rischi: una comunità che non ha 
abbastanza utenti potrebbe essere ŎƘƛǳǎŀ Ŝ ŀŎŎƻǊǇŀǘŀ ŀŘ ǳƴΩŀƭǘǊŀ. 
La complessità del ruolo professionale richiede importanti investimenti formativi, che dovrebbero includere 
tecniche di ascolto, counseling, mediazione, gestione di problematiche interculturali e riflessioni più mirate 
al tema della violenza. Sono poche le occasioni formative a cui si riesce a partecipare, sia per i costi che per 
ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Řƛ ǘŜƳǇƻΦ 
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Queste competenze sono importanti perchè si deve lavorare con il gruppo delle ragazze e con le famiglie e 
bisogna essere in grado di gestire dinamiche di gruppo e relazioni di rete.  
Oltre alla formazione teorica, è ritenuta rilevante la possibilità di sperimentare e mettere in pratica le 
ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜ ŀǇǇǊŜǎŜΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ŦƻǊƳŜ Řƛ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀǘŀ Ŝ ƳƻƴƛǘƻǊŀǘŀ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ 
pratiche di lavoro. 
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άIs it not the life we are living lets come to reality does it what it? 
But if you think before doing I think it could have being more better but I ŘƻƴΩǘ Yƴƻǿ ŀōƻǳǘ ȅƻǳΦ 
tŀǘƛŜƴŎŜ ǘƘŜȅ ǎŀȅ ƛǎ ǊŜŀƭƭȅ ƎƻƻŘ ǘƻ ƘŀǾŜΣ ǿƘƻ ŘƻŜǎ ƴƻǘ ƘŀǾŜ ǇŀǘƛŜƴŎŜ ŎŀƴΩǘ ƳƻǾŜ ŦƻǊǿŀǊŘ ƛƴ ƭƛŦŜΦ 
But what about your dreams and your thinking in future you were not be able to see them. It just looks like 
you are no more in life you will fell so bad and frustrated. May God help us.έ 

 


