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INTRODUZIONE 
 

 

L’idea embrionale del presente elaborato nasce dall’interessamento 

all’argomento terroristico, concretizzatosi in un progetto realizzato durante il 

corso di diritto dei media. In questa sede si vuole approfondire lo studio della 

propaganda terrorista del gruppo rinominato “Stato Islamico dell’Iraq e al 

Sham”, ISIS o dal 2014 più semplicemente Stato Islamico, in seguito agli 

attentati avvenuti all’interno dell’Unione Europea, tematica difficile e di grande 

attualità. 

Per comprendere l’inquadramento che si è voluto dare agli argomenti qui 



 

4 
 

trattati e leggere al meglio lo scritto, forniamo la seguente chiave di lettura: 

nel primo capitolo, dopo una premessa sulla libertà di manifestazione di 

pensiero, si spiega innanzitutto l’evoluzione della normativa italiana dei reati 

d’opinione, in particolare per quanto riguarda l’apologia e l’istigazione a 

delinquere, fornendo delle linee guida generali. Questi due reati, infatti, 

rappresentano le fattispecie che fanno da cornice alla propaganda (soprattutto 

effettuata tramite il web) dell’organizzazione jihadista, finalizzata a fare 

proseliti e preparare potenziali foreign fighters per combattere nelle zone di 

conflitto. 

Nel secondo capitolo, invece, si espone lo scenario normativo a contrasto del 

fenomeno terroristico su suolo europeo. Sono state analizzate le fonti di diritto 

sia di origine europea, che di origine italiana. La tematica è stata poi sviluppata 

sotto il punto di vista della dottrina, ma anche in prospettiva giurisprudenziale, 

con relativi adeguamenti vista la novità dei casi e delle modalità di attuazione 

con strumenti informatici, grazie allo studio di recenti sentenze. Si è constatato 

come la disciplina penale fosse parzialmente adeguata a contrastare il 

fenomeno del terrorismo di matrice fondamentalista, grazie alla lotta al 

passato terrorismo interno, che ha caratterizzato un momento storico del 

paese, e ai reati contro associazioni a delinquere. Inoltre sono stati studiati 

ulteriori strumenti supplementari al diritto penale, come i decreti d’espulsione 

per motivi di terrorismo, di natura amministrativa. 

Per finire, nel terzo capitolo si affronta effettivamente il soggetto dello Stato 

Islamico. Partendo dalle radici del gruppo terroristico nella cornice storica, si 

attraversa l’evoluzione del gruppo jihadista fino all’autoproclamazione a 

sedicente Stato Islamico. In questo passaggio quindi si vuole approfondire 

l’attuazione del progetto comunicativo dell’Isis, analizzando le tecniche 

impiegate grazie alla proposta di esempi concreti di messaggi, come il discorso 

di Abu al-Baghdadi. Il fine è quello di far luce sulle tecniche di reclutamento 

per aumentare il numero di foreign fighters, pronti a partire per combattere e 

sacrificarsi nei territori del conflitto fra Siria e Iraq. Come ultimo aspetto, si 

analizza il rientro di questi combattenti nei paesi d’origine con relative 

problematiche. 
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CONCLUSIONI 
 

 

L’elaborato ha voluto affrontare la tematica della propaganda dello Stato 

Islamico in relazione al rapporto con la libertà di manifestazione del pensiero. 

Il sistema comunicativo instaurato dagli organi di propaganda di IS è molto 

ampio e complesso, come abbiamo avuto modo di constatare. In Europa, la 

macchina propagandistica insisteva fortemente in una comunicazione del 

terrore, basata su di una sorta di circolo vizioso, alimentato grazie alla 

diffusione dei video di morte sapientemente realizzati ed impacchettati. 

Nell’ampio dibattito incentrato sulla censura o meno di messaggi che incitano 

all’odio e alla violenza, quindi più in generale sulla libertà di manifestazione del 

pensiero, i media italiani, con la Maggioni in primis, hanno deciso di 

interrompere questo gioco di propaganda, mettendosi a metà fra loro, i 

jihadisti, e noi, il pubblico destinatario del messaggio di terrore. Tale presa di 

posizione, da sola, non è sufficiente per fermare il virus del terrore. Infatti 

abbiamo visto come la propaganda avvenga sì sui media tradizionali, ma 

soprattutto sulla rete. Ecco dunque che vengono chiamati in causa i big di 

internet, che già avevano reagito, cambiando le proprie policy e iniziando una 

forte azione d’oscuramento dei messaggi riconducibili all’universo jihadista 

(come Facebook, YouTube o successivamente Twitter, ma anche app di 

messaggistica instantanea come Telegram) perché è proprio qui che si 

combatte la diffusione dell’ideologia, l’incitamento agli attacchi ed il 

reclutamento di nuove forze. Il terrorismo, ormai, è un fenomeno globale e per 

contrastarlo serve la collaborazione non solo fra governi, che ha già preso 

avvio, ma anche il coinvolgimento della società civile e dell’industria, in 

particolare quella del digitale. Questa è la direzione indicata nell’ultimo G7, ad 

esempio con l’utilizzo di tecnologie per la prevenzione come la rapida 

rilevazione e rimozione dei contenuti terroristici in rete. 

In Francia, dal primo novembre 2017 è cessato lo stato d’emergenza 

proclamato il 13 novembre del 2015 ed è subentrata la nuova legge 1510 

antiterrorismo. Secondo un rapporto del 2016 di Amnesty International, 

oltralpe sono stati maggiori gli abusi delle autorità rispetto ai risultati positivi 
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ottenuti nella lotta al terrorismo. La nuova disciplina è stata criticata perchè 

porterebbe con sé il rischio di normalizzazione l’ampliamento dei poteri di 

repressione previsti dal precedente status.  

In Italia, che ad oggi non è stata vittima di attentati come la Francia e non 

presenta livelli di alta radicalizzazione come in altri paesi europei, dalla fine del 

2016 si discute un disegno di legge “Misure per la prevenzione della 

radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista”. La proposta, 

anche questa non priva di critiche, vuole combattere la minaccia terroristica 

tramite l’introduzione di strumenti che facilitino il dialogo interculturale, ad 

esempio già durante la fase educativa con un ruolo attivo delle scuole, ma 

anche con la realizzazione di iniziative e con la formazione di figure 

specializzate per il recupero sociale dei soggetti precedentemente radicalizzati. 

Inoltre si prevede l’istituzione di Centri di coordinamento regionali sulla 

radicalizzazione, presso le prefetture dei capoluoghi, con i quali si interfaccerà 

un Centro nazionale sulla radicalizzazione, presso il Dipartimento delle libertà 

civili e dell’immigrazione del ministero dell’Interno.  

Che queste siano misure sufficienti per estirpare il virus dell’indottrinamento e 

radicalizzazione al terrorismo, ma soprattutto che siano una risposta adeguata 

al futuro rientro di numerosi foreign fighters, solo il tempo saprà dirlo. 
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