
2  

Monitoraggio sulla rappresentazione della figura femminile, sulla capacità 
di garantire il pluralismo di temi, soggetti e linguaggi e contribuire alla 
creazione di coesione sociale nella programmazione Rai trasmessa 
ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ ǎƻƭŀǊŜ 2021  



3  

1. IL GRUPPO DI RICERCA  ..................................................................................................................... 7 

2. LA FORMAZIONE  DEL CAMPIONE E LA METODOLOGIA DI ANALISI  ............................... 7 

3.  LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE NELLA PROGRAMMAZIONE 

RAI 2021 ......................................................................................................................................................... 12 

3.1  LA RAPPRESENTAZIONE FEMMINILE: LE EVIDENZE RESTITUITE DALLôANALISI 13 

3.3.1 IL SOTTO -CAMPIONE PERTINENTE COL TEMA DELLA RAPPRESENTAZIONE 

FEMMINILE: NUMERI ASSOLUTI E PERCENTUALI PER TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E 

PER RETE DI MESSA IN ONDA ............................................................................................................... 14 

3.3.1.1 LE DONNE SULLO SCHERMO .................................................................................................... 16 

3.3.2 LA PRESENZA DEL GENERE FEMMINILE PER FASCE ORARIE  ........................................ 17 

3.3.3 LA PRESENZA DEL GENERE FEMMINILE PER RETI DI MESSA IN ONDA  ...................... 18 

3.3.4 LA PRESENZA DEL GENERE FEMMI NILE PER TIPOLOGIA DI PROGRAMMI  ............... 20 

3.3.5 LA PRESENZA DEL GENERE FEMMINILE PER RUOLO NARRATIVO  .............................. 21 

3.3.6 LA PRESENZA DEL GENERE FEMMINILE PER RUOLO TELEVISIVO  .............................. 23 

3.3.6.1 LA PRESENZA DEL GENERE FEMMINILE PER RUOLO TELEVISIVO NON FICTION  23 

3.3.6.2 LA PRESENZA DEL GENERE FEMMINILE PER RUOLO TELEVISIVO FICTION  ......... 25 

3.3.7 LA COLLOCAZIONE SOCIODEMOGRAFICA DEL GENERE FEMMINILE  ........................ 26 

3.3.7.1 LA COLLOCAZIONE SOCIODEMOGRAFICA DEL GENERE FEMMINILE: 

COMPOSIZIONE GENERAZIONALE  ..................................................................................................... 27 

3.3.7.2 LA COLLOCAZIONE SOCIODEMOGRAFICA DEL GENERE FEMMINIL E: 

ORIENTAMENTO SESSUALE  .................................................................................................................. 29 

3.3.7.3 LA COLLOCAZIONE SOCIODEMOGRAFICA DEL GENERE FEMMINILE: 

PROVENIENZA GEOGRAFICA  ............................................................................................................... 30 

3.3.7.4 LA COLLOCAZIONE SOCIODEMOGRAFICA DEL GENERE FEMMINILE: CLASSE 

SOCIO-ECONOMICA  ................................................................................................................................. 31 

3.3.7.5 LA COLLOCAZIONE SOCIODEMOGRAFICA DEL GENERE FEMMINILE: POSIZIONE 

SOCIALE (SOCIAL STANDING)  .............................................................................................................. 33 



4  

3.3.7.6 LA COLLOCAZIONE SOCIODEMOGRAFICA DEL GENERE FEMMINILE: ABILISMO

 ......................................................................................................................................................................... 36 

3.4 LA COLLOCAZIONE DEL GENERE FEMMINILE RISPETTO AI MACROTEMI T RATTATI

 ......................................................................................................................................................................... 37 

3.4.1 LA COLLOCAZIONE DEL GENERE FEMMINILE RISPETTO AI SOTTOTEMI TRATTATI

 ......................................................................................................................................................................... 38 

3.5 IL CONFRONTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE  ................................................................. 41 

3.6 LA PERCEZIONE DEL LINGUAGGIO DEL LA PROGRAMMAZIONE RAI 2021  .................... 45 

3.7. LA PROMOZIONE DEL RISPETTO DELLôIDENTITê DI GENERE ......................................... 46 

3.8 LA SFIDA A SESSISMO, STEREOTIPI E DISCRIMINAZIONI  .................................................... 53 

3.8.1 QUALITÀ E AMBITI DELLA SFIDA  .............................................................................................. 59 

3.9 QUESTIONI DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE RAI 2021  63 

3.10 LA RAPPRESENTAZIONE DELLA VIOLENZA DI GENER E .................................................... 65 

3.10.1 LE NARRAZIONI DELLA VIOLENZA DI GENERE E DEL FEMMINICIDIO  ..................... 70 

3.11 UNO SGUARDO COMPLESSIVO SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA 

FEMMINILE  ................................................................................................................................................. 77 

4. IL PLURALISMO DI TEMI, SOGGETTI E LINGUAGGI NELLA PROGRAMMAZIONE RAI 

2021 ................................................................................................................................................................. 80 

4.1 IL PLURALISMO DI TEMI, SOGGETTI E LINGUAGGI: LE EVIDENZE RESTITUITE 

DALLôANALISI ............................................................................................................................................ 83 

4.1.1 IL SOTTO-CAMPIONE PERTINENTE COL TEMA DEL PLURALISMO DI TEMI, 

SOGGETTI E LINGUAGGI: NUMERI ASSOLUTI E PERCENTUALI PER TIPOLOGIA DI 

PROGRAMMA, PER RETE E ORARIO DI MESSA IN ONDA  ............................................................ 83 

4.1.2 LA RILEVAZIONE DEL PLURALISMO ATTRAVERSO I MACROTEMI  .............................. 86 

4.1.3 LA CAPACITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE DI DESCRIVERE EFFICACEMENTE LA 

REALTÀ DEL PAESE NELLA SUA VARIETÀ E NELLE SUE MOLTEPLICI DIVERSITÀ  ......... 90 

4.1.3.1 LA DESCRIZIONE DELLA REALTÀ DEL PAESE NELLA SUA VARIETÀ E NELLE SUE 

MOLTEPLICI DIVERSITÀ  ........................................................................................................................ 93 

4.2 LA PLURALITÀ DELLE VOCI E DELLE OPINIONI  ................................................................... 102 



5  

4.2.1.1 LA GARANZIA DELLA PLURALITÀ DELLE VOCI E DELLE OPINIONI ........................ 106 

4.3 IL FORMATO, IL TEMA E IL LINGUAGGIO DELLE TRASMISSIONI  .................................. 110 

4.3.1 LA COMPLETEZZA DELLôINFORMAZIONE ........................................................................... 112 

4.3.2. LA CORRETTEZZA DELLA TRASMISSIONE IN BASE ALLA SEPARAZIONE TRA 

OPINIONI E FATTI E AL RISPETTO DEI DIRITTI DELLA PRIVACY  ......................................... 113 

4.3.3 LôIMPARZIALITê DELLE TRASMISSIONI ............................................................................... 115 

4.3.4 LA NEUTRALITÀ DELLE TRASMISSIONI  ................................................................................ 117 

4.4 LôARTICOLATA COMPOSIZIONE DELLA SOCIETê IN TERMINI DI GENERE, 

GENERAZIONI, IDENTITÀ ETNICA, CULTURALE E RELIGIOSA  .............................................. 121 

4.5 LôATTENZIONE ALLE MINORANZE E ALLE PERSONE CON DISABILITê ....................... 123 

4.6 LA RAPPRESENTAZIONE DI CONTROVERSIE, VERTENZE E PROCESSI  ......................... 125 

4.7 UNO SGUARDO COMPLESSIVO SUL TEMA DEL PLURALISMO SOCIALE  ....................... 127 

5. LA CAPACITÀ DI CONTRIBUIRE AL LA CREAZIONE DI COESIONE SOCIALE  ................. 128 

5.1 IL CONTRASTO E LA SFIDA A DISCRIMINAZIONI E STEREOTIPI BASATI 

SULLôAPPARTENENZA DI GRUPPO ................................................................................................... 133 

5.2 LôEFFICACE PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITê ................................... 141 

5.3 IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA  .................................................................... 144 

5.4 LôATTIVAZIONE DI PROCESSI DI EMPOWERMENT DEL CITTADINO/SPETTATORE . 148 

5.5 LA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA D EL PAESE IN AMBITI RILEVANTI PER LA 

PROMOZIONE SOCIALE  ........................................................................................................................ 154 

5.6 LA NARRAZIONE DELLE IDENTITÀ, DELLE DIVERSITÀ E DELLE LIBERTÀ DI 

PERSONE E GRUPPI SOCIALI............................................................................................................... 159 

5.7 LA SENSIBILITÀ DEI MINORI E LA CAPACITÀ DI COMUNICARE LORO VALORI 

POSITIVI  ..................................................................................................................................................... 163 

5.8 UNO SGUARDO COMPLESSIVO SULLA COESIONE SOCIALE .............................................. 166 

5.9  IL MONITORAGGIO SULLA CAPACITê DI CONTRASTARE EFFICACEMENTE LôHATE 

SPEECH ....................................................................................................................................................... 168 



6  

5.10 GLI OBIETTIVI DEL  MONITORAGGIO NEL CONTRASTO ALLôHATE SPEECH ........... 169 

5.11 INDICATORI E INDICI DEL CONTRASTO ALLôHATE SPEECH .......................................... 170 

5.12 IL CONTRASTO ALLôHATE SPEECH: LE EVIDENZE RESTITUITE DALLôANALISI ..... 171 

5.12.1 IL SOTTO-CAMPIONE PERTINENTE COL TEMA DEL CONTRASTO ALLôHATE 

SPEECH: NUMERI ASSOLUTI E PERCENTUALI PER TIPOLOGIA DI PROGRAMMA, PER 

RETE E ORARIO DI MES SA IN ONDA ................................................................................................. 171 

5.13 LôISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA E ALLôODIO ..................................................................... 175 

5.13.1 LE FORME DEL CONTRASTO ALLôODIO .............................................................................. 179 

5.14 I SOGGETTI ATTIVI, LE  MODALITê DEL CONTRASTO ALLôHATE SPEECH E IL 

DISVELAMENTO DEI CONTENUTI FALSI, FALSIFICATI E INGANNEVOLI  ........................... 183 

5.15 UNO SGUARDO COMPLESSIVO SULLA COESIONE SOCIALE E SULLôHATE SPEECH 188 

CONCLUSIONI ........................................................................................................................................... 190 

6. METODOLOGIA D ELLA RICERCA  ................................................................................................. 192 

6.1 UN DUPLICE LIVELLO DI ANALISI  .............................................................................................. 194 

6.2 LA SCHEDA DI SECONDO LIVELLO: INDICI E INDICATORI  ................................................ 194 

6.3 LA PONDERAZIONE .......................................................................................................................... 195 

6.4 LA COMPOSIZIONE DEGLI INDICI E DEGLI INDICATORI  ................................................... 196 

6.5 RAPPRESENTATIVITÀ E LIMITI DEL CAMPIONAMENTO  ................................................... 202 

6.6 IL VALORE COMUNICATIVO  ......................................................................................................... 203 

6.7 BEST PRACTICE, CRITICITÀ, VIOLAZIONI  ............................................................................... 204 

APPENDICE STATISTICA  ....................................................................................................................... 206 

 

  



7  

Monitoraggio sulla rappresentazione della figura femminile, sulla capacità di garantire 
il pluralismo di temi, soggetti e linguaggi e contribuire alla creazione di coesione sociale 
nellŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ wŀƛ ǘǊŀǎƳŜǎǎŀ ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ ǎƻƭŀǊŜ нлнм 
 
 
1. Il gruppo di ricerca  
 
Lƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ŘŜƭ нлнм ŝ ǎǘŀǘƻ ŀŦŦƛŘŀǘƻΣ ŎƻƳŜ ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜΣ ŀƭ ǊŀƎƎǊǳǇǇŀƳŜƴǘƻ 
temporaneo di impresa composto da ISIMM Ricerche srl (capogruppo), IZI spa, InfoJuice srl. 
Il gruppo di lavoro è stato composto, nelle funzioni apicali e di coordinamento, da Enrico Menduni 
όǊŜŦŜǊŜƴǘŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀύΣ CǊŀƴŎŜǎŎŀ 5ǊŀƎƻǘǘƻ όŘƛǊŜǘǘǊƛŎŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛŎŀύΣ Ŝ hǊƛŜƭƭŀ 9ǎǇƻǎƛǘƻ όŎƻƻǊŘƛƴŀǘǊƛŎŜ 
del team di analisti/e monitori/monitrici) per ISIMM Ricerche srl, da Stefano Mosti e Verena 
Malfertheiner per InfoJuice srl, da Andrea Modica, Luca Savo e Ambra Valentini per IZI spa. A questi 
si è aggiunto un gruppo di 23 analisti/e monitori/monitrici (ISIMM Ricerche srl) articolato nelle due 
aree del monitoraggio live, con referente Alice Migliorelli, e del monitoraggio asincrono, necessario 
ǇŜǊ ǊŜŎǳǇŜǊŀǊŜ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ ŀƴŘŀǘƛ ƛƴ ƻƴŘŀ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛƻ del servizio di rilevazione, con referente 
Noemi Mangione.  
 
 
2. La formazione del campione e la metodologia di analisi 
 
[ΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǾƻƭǘŀ Ƙŀ ŀǾǳǘƻ ŎƻƳŜ obiettivo ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ contenuto di un campione di 1.750 trasmissioni 
di vario formato e genere, comprensivo comprensive della totalità dei 90 ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ ŘŜƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ e 
degli spot delle campagne realizzate da: Rai per il Sociale; Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
Pubblicità Progresso; Agenzie Sovranazionali (ONU, FAO, ecc.). 
  
Tavole 1a. Il campione monitorato: valori assoluti per tipologie di programma e per rete 

 
Tavole 1b. Il campione monitorato: percentuali per singola tipologia di programma e per rete 

 
 

 
Tipologia di programmi: valori assoluti Totale 

Telegiornali Rubriche dei 
telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenime
nto 

Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

Rete RAI 1 72 60 162 55 160 0 134 0 643 

RAI 2 48 90 66 11 84 83 15 0 397 

RAI 3 80 95 292 108 31 0 14 0 620 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

0 0 0 0 0 0 0 90 90 

Totale 200 245 520 174 275 83 163 90 1750 

 
Tipologiadi programmi: percentuali di singole tipologie di programmi per ciascuna rete Totale 

Telegiornali Rubriche dei 
telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenim
ento 

Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

Rete RAI 1 11,2% 9,3% 25,2% 8,6% 24,9% 0,0% 20,8% 0,0% 100,0% 

RAI 2 12,1% 22,7% 16,6% 2,8% 21,2% 20,9% 3,8% 0,0% 100,0% 

RAI 3 12,9% 15,3% 47,1% 17,4% 5,0% 0,0% 2,3% 0,0% 100,0% 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Totale 11,4% 14,0% 29,7% 9,9% 15,7% 4,7% 9,3% 5,1% 100,0% 
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Tavole 1c. Il campione monitorato: percentuali per singola tipologia di programmi e per reti 

 

9ƭŀōƻǊŀǘƻ Řƛ ŎƻƴŎŜǊǘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƳƳƛǘǘŜƴǘŜ wŀƛΣ ƴŜƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ ŝ ŎƻƴŦƭǳƛǘŀΣ ƛƴ ǊŀƎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƳǇƛŀ ǇƭŀǘŜŀ 
a cui si rivolge, tutta la programmazione di prima serata di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nella selezione dei 
contenuti diversi dalla prima serata è stata rispettata la proporzionalità tra i macrogeneri televisivi e 
gli orari di messa in onda, oltre che tra le tre reti. 
 
Tavole 2a. Il campione monitorato: valori assoluti per singola rete e per fascia oraria 

 
Tavole 2b. Il campione monitorato: percentuali per singola rete e per fasce orarie 

 
Tavole 2c. Il campione monitorato: percentuali per reti e per singola fascia oraria 

 
Per quanto concerne i TG, questi sono stati sempre analizzati nel numero di cinque, uno per ogni 
canale Rai, per ogni fascia oraria e in giorni differenti. Per offrire una casistica la più ampia possibile, 
i TG sono stati monitorati in orari differenti di settimana: non è stato monitorato per due settimane 
successive lo stesso telegiornale messo in onda alla stessa ora. Le trasmissioni delle edizioni dei due 
TG regionali sono stati selezionati sulla base della regione di riferimento, variata secondo un criterio 
alfabetico.  

 
Tipologia di programmi: percentuali delle diverse tipologie di programmi per singola rete Totale 

Telegiornali Rubriche dei 
telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenime
nto 

Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

Rete RAI 1 36,0% 24,5% 31,2% 31,6% 58,2% 0,0% 82,2% 0,0% 36,7% 

RAI 2 24,0% 36,7% 12,7% 6,3% 30,5% 100,0% 9,2% 0,0% 22,7% 

RAI 3 40,0% 38,8% 56,2% 62,1% 11,3% 0,0% 8,6% 0,0% 35,4% 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 5,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fascia oraria Totale 

06:00-12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 21:00-23:00 23:00-02:00 

Rete RAI 1 124 67 90 71 211 80 643 

RAI 2 56 72 32 85 84 68 397 

RAI 3 111 91 60 89 201 68 620 

Spot e campagne socio-istituzionali 18 14 12 19 13 14 90 

Totale 309 244 194 264 509 230 1750 

 
Fascia oraria Totale 

06:00-12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 21:00-23:00 23:00-02:00 

Rete RAI 1 19,3% 10,4% 14,0% 11,0% 32,8% 12,4% 100,0% 

RAI 2 14,1% 18,1% 8,1% 21,4% 21,2% 17,1% 100,0% 

RAI 3 17,9% 14,7% 9,7% 14,4% 32,4% 11,0% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

20,0% 15,6% 13,3% 21,1% 14,4% 15,6% 100,0% 

Totale 17,7% 13,9% 11,1% 15,1% 29,1% 13,1% 100,0% 

 
Fascia oraria Totale 

06:00-12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 21:00-23:00 23:00-02:00 

Rete RAI 1 40,1% 27,5% 46,4% 26,9% 41,5% 34,8% 36,7% 

RAI 2 18,1% 29,5% 16,5% 32,2% 16,5% 29,6% 22,7% 

RAI 3 35,9% 37,3% 30,9% 33,7% 39,5% 29,6% 35,4% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

5,8% 5,7% 6,2% 7,2% 2,6% 6,1% 5,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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In queǎǘƻ ƳƻŘƻΣ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŜ нл ǊŜƎƛƻƴƛ ƛǘŀƭƛŀƴŜΣ ƴŜƭƭΩŀǊŎƻ Řƛ ǘǳǘǘƻ ƛƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻΣ ŎƛŀǎŎǳƴ ¢D 
regionale è stato monitorato per circa quattro volte, due per edizione (ore 14.00 e 19.30).  
Dal campione sono stati esclusi i programmi trasmessi nei mesi di giugno, luglio e agosto, 
caratterizzati da un maggior numero di programmi in replica; ne è risultato un campione che ha 
previsto 40 contenuti a settimana per le settimane dal 1 gennaio al 31 maggio e dal 1 settembre al 
31 dicembre.  
 
[Ωarchitettura del monitoraggio è stata concepita in vista della valutazione della programmazione Rai 
2021 in funzione di 3 temi: rappresentazione della figura femminile, pluralismo di temi, soggetti e 
linguaggi e contributo alla creazione di coesione sociale, ƭΩǳƭǘƛƳƻ ŘŜƛ ǉǳŀƭƛΣ a partire dal 2020, ha 
ǇǊŜǾƛǎǘƻ ǳƴΩŀǊǘƛŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ƛƴǘŜǊƴŀ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀ όun tema nel tema) volta a rilevare le strategie di contrasto 
ŀƭƭŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ŘƛǎŎƻǊǎƻ ŘΩƻŘƛƻ όhate speech). 
Per ciascuna tematica è stato applicato in modo differenziato un set di metodologie ŘΩƛƴŘŀƎƛƴŜ 
quantitative e qualitative ispirato ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŎǊƛǘƛŎŀ ŘŜƭ ŘƛǎŎƻǊǎƻΦ {ƛ ǘǊŀǘǘŀ Řƛ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛ ōŀǎŀǘƻ 
su 2 livelli distinti e insieme collegati: il primo livello di analisi (quantitativo) individua e descrive le 
ǘŜŎƴƛŎŀƭƛǘŁ Ŧƛƴƛ ŘŜƭ ǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƻ Řƛ ƻƎƴƛ ǎƛƴƎƻƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǎƛƴƎƻƭŀ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜ. Si viene 
in tal modo a realizzare una mappatura di tutti gli elementi strutturali della trasmissione e della loro 
congruità rispetto ai temi del monitoraggio, nonché di tutti i personaggi e delle persone in scena. Per 
queste ultime sono individuate inoltre caratteristiche sociodemografiche (genere, età, orientamento 
sessuale laddove esplicitato, classe sociale, etc.), ruolo narrativo e ruolo televisivo e collocazione 
rispetto al tema affrontato. Il secondo livello (qualitativo e semi-automatizzato) permette invece di 
compiere una valutazione sintetica, espressa da un indice numerico, della rispondenza della 
trasmissione ai principi di servizio pubblico nelle quattro missioni oggetto del monitoraggio. Tale 
indice è stato concepito, per ciascuna area tematica, come media ponderata dei risultati di un 
numero variabile di indicatori. Alla definizione di ogni indicatore ha contribuito un set di domande di 
ponderazione selezionate a monte tra quelle della scheda di I livello. Il secondo livello di analisi 
produce pertanto una valutazione umana assistita da misurazioni numeriche e algoritmi in grado di 
mitigare una eventuale soggettività interpretativa.  
 
Figura 1. La metodologia di analisi 

 
 
    I LIVELLO (QUALITATIVO E QUANTITATIVO)                                                                                 II LIVELLO (QUALITATIVO E SEMI-AUTOMATIZZATO) 

 
 
 
 

 
 
¢Ǌŀ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ǾŀƴǘŀƎƎƛ ŘŜƭƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ǉǳŀƴǘƛ-ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾƻ ǇǊƻǇƻǎǘƻ ǎƛ Ƙŀƴƴƻ ǎŜƴȊΩŀƭǘǊƻ 
 

- la possibilità di impiantare analisi contrastive a livello nazionale e internazionale, grazie alle 
variabili previste per la rilevazione, anche incrociabili; 

- la possibilità di evidenziare, per ciascuna area tematica (rappresentazione della donna, 
pluralismo sociale, coesione, hate speech) la validità complessiva della programmazione e il 
contributo che offre alla mission di Rai ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭΩƛƳǇƛƭŀōƛƭƛǘŁ Ŝ ƛƴŎǊƻŎƛŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƛ Řŀǘƛ όŀ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ 
esempio si consideri la differenza tra la rilevazione delle presenze di donne in trasmissione e 
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la valutazione del ruolo effettivamente svolto da ciascuna di esse e del tema trattato nella 
singola trasmissione; o, ancora, il peso dovuto alla fascia oraria in cui intervengono, anche in 
ǊŀǇǇƻǊǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ƎƛƻǊƴŀǘŀ ƻ ǇŜǊǎƛƴƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŀ ǊŜǘŜ ƻ ŀƭƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ƳƻƴƛǘƻǊŀǘŀύΤ 

- la possibilità di disporre, per ciascuna sezione della scheda, di un indice di validità della 
trasmissione rispetto a un determinato task (rappresentazione della donna, pluralismo, 
coesione, hate-speech);  

- ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǎƎŀƴŎƛŀǊŜ ƭΨƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎǊƛǘƛŎƛǘŁΣ ǾƛƻƭŀȊƛƻƴƛ Ŝ ōŜǎǘ ǇǊŀŎǘƛŎŜ Řŀƭƭŀ ŜǎŎƭǳǎƛǾŀ 
soggettività di chƛ Ƙŀ ŎƻƴŘƻǘǘƻ ƛƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ǇŜǊ ŜŦŦŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀōōƛƴŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴŀ 
trasmissione ai punteggi conseguiti in tutte le domande di una determinata sezione; 

- ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ ǇŜǊ ƭΩŀȊƛŜƴŘŀ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊŜ ƴŜƭ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ ƛƴ ŎƻǊǎƻ o di poter 
approfondire i punti di forza e di debolezza della programmazione. 

 
Per facilitare la lettura di questo rapporto finale, nel corpo principale sono stati riportati i principali 
dati, statistiche e ponderazioni, con le relative elaborazioni grafiche. Tutto ciò che non è stato inserito 
ƻƴŘŜ ŜǾƛǘŀǊŜ ƭΩŀǇǇŜǎŀƴǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƭŜǘǘǳǊŀ ŝ ǎǘŀǘƻ ŘƛǎƭƻŎŀǘƻ ƛƴ ǳƴΩŀƳǇƛŀ ŀǇǇŜƴŘƛŎŜ ǎǘŀǘƛǎǘƛŎŀΣ ŀ 
seguire. 
 
Nel report si è cercato di elaborare non solo i dati quantitativi e qualitativi emersi dalla rilevazione, 
nel confronto con la migliore letteratura internazionale, ma anche di fornire commenti e valutazioni, 
e segnalare e misurare, entro i limiti consentiti dai differenti criteri di analisi, le convergenze e le 
specificità rispetto alla situazione internazionale. Tale report può inoltre contribuire ad una più 
articolata definizione della mission di servizio pubblico, in continua evoluzione; fornendo indicazioni 
per il superamento di stereotipi e Ψbias cognitiviΩ1 alla base del gender gap; contribuendo alla 
definizione di pluralismo sociale, a livello macro- Ŝ ƳƛŎǊƻǎƻŎƛŀƭŜΣ ŀƴŎƘΩŜǎǎŀ ƛƴ ǊŀǇƛŘŀ ŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ǎƻǘǘƻ 
la spinta della globalizzazione e delle sue contraddizioni; definendo manifestazioni, limiti e 
potenzialità della coesione sociale e promuoverla; individuando le forme della rappresentazione 
televisiva più adatte alla comunicazione di questi concetti. 
 
¦ƴΩŀǾǾŜǊǘŜƴȊŀ Řƛ ƭŜǘǘǳǊŀΣ ŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ǎŜȊƛƻƴŜΦ Parte delle tavole predisposte per illustrare gli 
incroci tra le diverse variabili considerate sono state omesse e collocate in appendice per facilitare la 
lettura. Per ogni incrocio considerato sono state realizzate tre tavole di contingenza (denominate 
Tavola N a, b, c). La prima esprime sempre valori numerici e ha il vantaggio di offrire a chi legge un 
Řŀǘƻ ŀǎǎƻƭǳǘƻΦ [ŀ ǎŜŎƻƴŘŀ Ŝ ƭŀ ǘŜǊȊŀ ŜǎǇǊƛƳƻƴƻ ƛƴǾŜŎŜ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ Ŝ ǎƻƴƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛ ŀ άǇŜǎŀǊŜέ il dato 

 
1 Con questo termine, introdotto nella ricerca sociale negli anni Settanta, è ormai prassi riferirsi a dei costrutti fondati su 
percezioni errate o distorte, su pregiudizi e ideologie. Si tratta pertanto di assunzioni di comportamento che hanno luogo 
al di fuori del giudizio critico, alle quali si ricorre per prendere decisioni rapidamente e in modo economico, intendendo 
Ŏƻƴ ΨŜŎƻƴƻƳƛŀ ŎƻƎƴƛǘƛǾŀ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŁ Řƛ ŜƴŜǊƎƛŀ Ŝ ǎŦƻǊȊƻ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ŀ ǇǊŜƴŘŜǊŜ ǳƴŀ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜ ŦƻƴŘŀǘŀ ǎǳƭƭŀ ƭƻƎƛŎŀΦ L ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ 
tipi di bias ǎƻƴƻ ǉǳŜƭƭƛ ΨŘƛ ŎƻƴŦŜǊƳŀΩ όǘŜƴŘŜƴȊŀ ŀ ǇǊŜƴŘŜǊŜ ƛƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ ƛ Řŀǘƛ Ŝ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ǘŜƴŘƻƴƻ ŀ 
ŎƻǊǊƻōƻǊŀǊŜ ƭŜ ƴƻǎǘǊŜ ǘŜǎƛ ƛƴƛȊƛŀƭƛύΤ ΨŘƛ ŎƻŜǊŜƴȊŀΩ όǊƛŎƻǊŘƛ ŘƛǎǘƻǊǘƛ Řƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƛΣ ŀǘǘŜƎƎƛŀƳŜƴǘƛ ƻ ƻǇƛƴƛƻƴƛ ǇŀǎǎŀǘŜ 
finalizzati a farli assomigliarŜ ŀ ǉǳŜƭƭƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛύΤ ΨŜǘƴƛŎƻΩ όǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ǇƛǴ ŦŀǾƻǊŜǾƻƭŜ ǇŜǊ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ŎƘŜ ŀǇǇŀǊǘŜƴƎƻƴƻ ŀƭ 
ƴƻǎǘǊƻ ƎǊǳǇǇƻ ŜǘƴƛŎƻύΤ ΨŘƛ ŜƎƻŎŜƴǘǊƛǎƳƻΩ όǊƛŎƻǊŘƛ ǎŜƭŜǘǘƛǾƛ Řƛ ŜǾŜƴǘƛ ǘŜǎƛ ŀ ǊƛƴŦƻǊȊŀǊŜ ƭΩŀǳǘƻǎǘƛƳŀύΤ ΨŘƛ ŀƴŎƻǊŀƎƎƛƻΩ (incapacità 
di mettere in discussione i dati di partenza a cui ancoriamo le nostre valutazioni). La lista potrebbe continuare, tanto è 
ƭǳƴƎŀ Ŝ ŘŜǘǘŀƎƭƛŀǘŀ ƭŀ ƭƛǎǘŀ Řƛ ōƛŀǎ ŎƘŜ ǎƛ ŝ ǾŜƴǳǘŀ ŘŜŦƛƴŜƴŘƻ ŘŀƭƭΩŜǇƻŎŀ ŘŜƭƭŀ ǊƛŎŜǊŎŀ Heuristics and Bias Program di 
YŀƘƴŜƳŀƴ ϧ ¢ǾŜǊǎƪȅΣ ƛƭ ǇǊƛƳƻ bƻōŜƭ ǇŜǊ ƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŀ ƴŜƛ ǇǊƛƳƛ ŀƴƴƛ 5ǳŜƳƛƭŀ άǇŜǊ ŀǾŜǊŜ ƛƴǘŜƎǊŀǘƻ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ŘŜƭƭŀ ǊƛŎŜǊŎŀ 
psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni 
ŘΩƛƴŎŜǊǘŜȊȊŀέ Treccani.it ŀƭƭŀ ǾƻŎŜ ΨYŀƘƴŜƳŀƴΣ 5ŀƴƛŜƭΩ  
https://www.treccani.it/enciclopedia/daniel-kahneman_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/  
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prima valorizzato in termini assoluti sia rispetto alla totalità del campione, sia rispetto alla propria 
categoria di riferimentoΣ ŀ ǎǳŀ Ǿƻƭǘŀ άǇŜǎŀǘŀέ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ. Procedendo in questo modo è 
possibile operare, rispetto a una categoria, una focalizzazione a più stadi, in modo analogo a quanto 
si potrebbe fare restituendo, di un frammento di realtà, una foto panoramica, un primo piano e una 
macro.  
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3.  La rappresentazione della figura femminile nella programmazione Rai 2021 
 
Il monitoraggio sulla rappresentazione della figura femminile nella programmazione Rai è realizzato 
seguendo le prescrizioni del Contratto di servizio 2018-нлннΣ ŎƘŜ ƛƳǇŜƎƴŀ ƭΩ!ȊƛŜƴŘŀ ŀŘ ŀǎǎƛŎǳǊŀǊŜ 
άώΦΦΦϐ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀΣ ŘƛŦŦǳǎŀ ǎǳ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ǇƛŀǘǘŀŦƻǊƳŀ Ŝ Ŏƻƴ ǉǳŀƭǳƴǉǳŜ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ 
trasmissione, la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società, 
nonché la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi 
ŦƻǊƳŀ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ ŘŜƭƭŜ ŘƻƴƴŜέ (Art. 9. Parità di genere, comma 1). 
 
Il Contratto di Servizio richiede altresì alla Concessionaria di realizzare un monitoraggio che consenta 
di verificare sia άƭŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƴƻƴ ǎǘŜǊŜƻǘƛǇŀǘŀ ŘŜƭ Ǌǳƻƭƻ ŘŜƭƭŀ Řƻƴƴŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ ŦƛƎǳǊŀ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜ 
ƴŜƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ŀƳōƛǘƛ ŘŜƭƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁέ (Art. 25 comma 1, lett. p) ii)) e la capacità di άǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜΣ ƴŜƭƭŀ 
programmazione, il valore dei principi di non discriminazione e della parità tra gli uomini e le donne, 
ώΧϐέ (Art. 25 comma 1, lett. q) i); sia di άverificare il rispetto della parità di genere nella 
programmazione complessivaΦέ (Art. 9. Parità di genere, comma 2, lett. c). 
 
Compito precipuo del monitoraggio relativo a questa area tematica così complessa e sfaccettata è 
perciò  

- la rilevazione e valutazione della presenza, nella programmazione, di rappresentazioni 
stereotipate, degli ambiti che coinvolgono e, nei casi in cui eventualmente occorrono, degli 
ambiti che coinvolgono e dei costrutti verbali e non verbali che le sostengono;  

- la valutazione del contributo fattivo del Servizio pubblico aƭƭΩŀŎŎǊŜǎŎƛƳŜƴǘƻ Řƛ consapevolezza, 
da parte ŘŜƭƭΩƻǇƛƴƛƻƴŜ ǇǳōōƭƛŎŀ, in merito a quanto connesso con le pari opportunità e la 
parità di genere;  

- la valutazione del contributo fattivo del Servizio pubblico al contrasto attivo di ogni fenomeno 
discriminatorio o violento nei confronti delle donne. 

 
bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛΣ per esprimere quantitativamente tale valutazione sono stati 
predisposti cinque indicatori, su scala da 1 a 10, che consentono di generare un indice sintetico 
complessivo. 
 
La misurazione della performance per i diversi indicatori relativi a questa area tematica ha restituito, 
per la programmazione Rai 2021, i seguenti risultati (messi a confronto con quelli del 2020 tra 
parentesi tonde): 
 

1. completezza della trattazione della figura femminile in tutti i suoi aspetti: 8,46 (vs 8,33) 
2. rispetto della dignità della persona Ŝ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ: 8,79 (vs 8,25) 
3. prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne: 8,34 (vs 8,29) 
4. rappresentazione non stereotipata del ruolo della donna: 8,75 (vs 8,45) 
5. la promozione dei principi di non discriminazione e parità di genere: 8,44 (vs 8,05). 

 
La capacità complessiva di garantire e promuovere la correttezza rappresentazione della figura 
femminile, ottenuta dalla media dei 5 indicatori, è pari a 8,54 (vs 8,23), un valore molto elevato in sé 
Ŝ ǊŜǎƻ ŀƴŎƻǊŀ ǇƛǴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻ Řŀƭ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ Ŏƻƴ ǉǳŜƭƭƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜΣ Řƛ ǇŜǊ ǎŞ ƎƛŁ 
buono. 
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Figura 2. La capacità di rappresentazione della figura femminile: indice e indicatori di validità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo risultato conferma la capacità della programmazione RAI di fornire al proprio pubblico, nel 
suo complesso e in riferimento al campione monitorato: una informazione esauriente e completa sui 
temi e sulle questioni di genere; una rappresentazione delle donne di norma rispettosa e non 
stereotipata; delle rappresentazioni utili a promuovere i principi di parità di genere e il contrasto a 
ogni forma di violenza contro le donne. 
 
Come detto in premessa, a questa valutazione sintetica si affianca quella analitica, fondata sulle 
principali evidenze relative ai singoli aspetti della rappresentazione della figura femminile nella 
programmazione. Tali evidenze, ottenute per decostruzione di quanto rappresentato, consentono di 
restituire il quadro di quanto, come e per parlare di cosa le donne vanno in scena. Questa 
decostruzione è indispensabile per individuare eventuali rappresentazioni manchevoli o operazioni 
Řƛ ŦŀŎŎƛŀǘŀΥ ŀƭƭǳŘƛŀƳƻ ŀƭ ŎƻǎƛŘŘŜǘǘƻ άǇƛƴƪǿŀǎƘƛƴƎέΣ ƻǾǾŜǊƻ ŀƛ ǘŜƴǘŀǘƛǾƛ Řƛ ŀŎŎǊŜŘƛǘŀǊŜ ƭŀ ǇǊƻǇria azione 
positiva per il superamento del gender gap, ma che invece ben poco hanno di sostanza. 
5ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŎƻƳǇƛǳǘŀ ǘǳǘǘŀǾƛŀ ƴƻƴ Ǌƛǎǳƭǘŀ ǳƴŀ ǇǊŀǘƛŎŀ Řƛ ǇƛƴƪǿŀǎƘƛƴƎΣ Ŝ ǉǳŜǎǘƻ ŝ ƛƴŘǳōōƛŀƳŜƴǘŜ ǳƴ 
ŜƭŜƳŜƴǘƻ ǇƻǎƛǘƛǾƻΦ !ƭƭΩŀŎŎǊŜǎŎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǉǳƻǘŜ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜ ǘende a corrispondere una più favorevole 
ridefinizione degli spazi discorsivi e comunicativi attribuiti a queste donne.  
 
 
3.1  La rappresentazione femminile: le evidenze restituite daƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ 
 
Per ciò che riguarda il tema specifico della rappresentazione della figura femminile, sono stati oggetto 
di valutazione del monitoraggio:  
 

¶ la presenza di persone e personaggi femminili nelle trasmissioni RAI, attraverso una 
classificazione di tutte/tutti ǉǳŜƭƭƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƛƴ ǾƛŘŜƻ όŜǎŎƭǳŘŜƴŘƻ ƛ άƎŜƴŜǊƛŎƛέ Ŝ ŎƻƭƻǊƻ ŎƘŜ ƴƻƴ 
prendono parola), sulla base del loro ruolo nella trasmissione, delle loro caratteristiche 
ǎƻŎƛƻŘŜƳƻƎǊŀŦƛŎƘŜΣ ŘŜƭƭŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ŘŜƭƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ǎŜǎǎǳŀƭŜΣ ƻǾŜ ŜǎǇƭƛŎƛǘŀƳŜƴǘŜ ƻ 
volontariamente dichiarato, e dei temi e sottotemi che sono chiamati a discutere; 

¶ il rispetto della dignità ŘŜƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ Ŝ ŘŜƭƭΩidentità di genere;  

¶ la capacità della programmazione RAI di offrire una rappresentazione non stereotipata del 
ruolo delle donne e di descrivere efficacemente la condizione femminile nel Paese e nel 

INDICATORI TEMATICI E INDICE SINTETICO COMPLESSIVO DELLA CAPACITÀ DI 
RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE   

2021 2020 

INDICE SINTETICO COMPLESSIVO 8,54 8,23 

Fornire una informazione esauriente e completa sui temi e le questioni di 
genere 

8,46 8,33 

Fornire una rappresentazione delle donne pienamente rispettosa della dignità 
ŘŜƭƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ Ŝ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ 

8,79 8,25 

Fornire una rappresentazione delle donne non stereotipata 8,75 8,45 

Promuovere i principi di non discriminazione e di parità di genere 8,44 8,05 

Favorire la prevenzione e il contrasto a ogni forma di violenza contro le donne 8,34 8,29 
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mondo nella sua varietà e in tutti i suoi aspetti, con particolare riferimento ai problemi 
connessi con la persistenza di antichi retaggi socioculturali ma anche di nuove contraddizioni;  

¶ la capacità di enucleare i principali temi del dibattito sulle varie questioni connesse con il 
genere e di promuovere i principi di non discriminazione e di parità di genere; 

¶ il contributo del Servizio pubblico alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne in 
tutte le sue forme, compresa quella più grave: il femminicidio; 

¶ la qualità delle scelte linguistiche verbali in riferimento alla rappresentazione del genere 
femminile, della sua espressione e dei ruoli in cui è declinabile. 

 
Per la messa a tema dei dati è stata prevista una classificazione in 12 macrotemi (άPolitica internaέ; 
άPolitica esteraέ; άEconomiaέ; άScienza e saluteέ; άQuestioni socialiέ; άAmbiente e naturaέ; 
άGiustiziaέ; άReligioneέ; άCultura, storiaέ; άArte, spettacolo e mediaέ; άIstruzioneέ; άDifesa e 
sicurezzaέ) articolati a loro volta in 153 sottotemi2 (tra i quali: ά±iolenza di genereέ, άwelazioni di 
genereέ, ά¦guaglianza di genereέ, ά5isuguaglianzeέ, άbatalità e genitorialitàέ, ά5iritti sociali e civiliέ, 
ά5onne in economiaέ, ά5onne in politicaέ, ecc.). Per ognuno di essi è indicata e quantificata la 
presenza e il livello di centralità della figura femminile nel contesto della trasmissione. 
 
 
 
3.3.1 Il sotto-campione pertinente col tema della rappresentazione femminile: numeri assoluti e 
percentuali per tipologia di programma e per rete di messa in onda 
 
La pertinenza del tema della rappresentazione della figura femminile è stata riscontrata in 1.632 
trasmissioni del campione monitorato, pari al 93,3%. 
!ǎǎǳƴǘƻ ŀ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƳŀŎǊƻƎŜƴŜǊƛ ŘŜƭƭŜ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴƛ ǉǳŜƭƭƻ ƻǘǘŜƴǳǘƻ Řŀ ǳƴŀ 
rielaborazione della classificazione in uso per la rilevazione Auditel, il campione pertinente col tema 
(da qui in poi sotto-campione) risulta così composto: 200 telegiornali nazionali e regionali (11,4% del 
campione); 245 rubriche dei telegiornali (14%); 83 rubriche sportive (4,7%); 520 trasmissioni di 
programmi di approfondimento informativo (29,7%); 174 di programmi culturali (9,9%); 275 di 
programmi di intrattenimento (15,7%); 163 puntate di fiction di produzione RAI (9,3%); 90 (5,1%) 
spot e campagne istituzionali, ovvero la totalità della programmazione a carattere sociale (Rai per il 
Sociale, spot della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Pubblicità progresso, Agenzie sovranazionali 
e simili). A differenza che nei monitoraggi precedenti, dovŜ ŜǊŀ ƛƴƎƭƻōŀǘŀ ƴŜƭƭΩά!ǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ 
ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻέΣ ǎƛ ŝ ritenuto preferibile trattare come categoria autonoma quella degli spot e delle 
campagne socio-istituzionali, in special modo per via della loro esplicita vocazione sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Erano 120 nel 2020 e sono stati integrati da un set di opzioni di risposta incentrati sulla sostenibilità e sul campo 
semantico a essa relativo (da Agenda 2030 alla sua declinabilità nei vari altri sottotemi relativi). Ai 153 sottotemi vanno 
poi aggiunte ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ мн ǾƻŎƛ ά!ƭǘǊƻέ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ Řƛ ƻƎƴǳƴƻ ŘŜƛ ǎƻǘǘƻǘŜƳƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ Řŀƭƭŀ ǎŎƘŜŘŀ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻΦ 
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Tavole 3a. La coerenza del campione monitorato col tema della rappresentazione femminile: valori assoluti per tipologia 
di programma 

 
 
Tavole 3b. La coerenza del campione monitorato col tema della rappresentazione femminile: percentuali per singola 
tipologia di programma  

 
Dalla tavola 3c, complementare alle due precedenti, è invece possibile ricavare, per ognuno dei 
macrogeneri, la percentuale di programmi in cui è stata rilevata la presenza di soggetti femminili con 
riferimento, però, alle percentuali di riferimento per ciascun macrogenere nel campione. Si tratta di 
una lettura utile a individuare potenziali aree sensibili, a cui sarà possibile attribuire un significato 
ǎƻŎƛŀƭŜ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭΩƛƴŎǊƻŎƛƻ Ŏƻƴ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ǾŀǊƛŀōƛƭƛΦ : ƛƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭƭŜ ǊǳōǊƛŎƘŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜ ŜΣ ƛƴ ƳƛǎǳǊŀ ƳƛƴƻǊŜΣ 
dei programmi di cultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  COERENZA DEL CAMPIONE CON IL TEMA MONITORATO CON IL TEMA DELLA 
RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE  

Totale 

{LΩ NO 

Tipologia del programma Telegiornali 192 8 200 

Rubriche dei telegiornali 226 19 245 

Approfondimento informativo 496 24 520 

Cultura 159 15 174 

Intrattenimento 272 3 275 

Rubriche sportive 71 12 83 

Fiction di produzione Rai 163 0 163 

Spot e campagne socio-istituzionali 53 37 90 

Totale 1632 118 1750 

  COERENZA DEL CAMPIONE CON IL TEMA MONITORATO  CON IL TEMA DELLA 
RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE 

Totale 

{LΩ NO 

Tipologia del programma Telegiornali 96,0% 4,0% 100,0% 

Rubriche dei telegiornali 92,2% 7,8% 100,0% 

Approfondimento informativo 95,4% 4,6% 100,0% 

Cultura 91,4% 8,6% 100,0% 

Intrattenimento 98,9% 1,1% 100,0% 

Rubriche sportive 85,5% 14,5% 100,0% 

Fiction di produzione Rai 100,0%  0,0% 100,0% 

Spot e campagne socio-istituzionali 58,9% 41,1% 100,0% 

Totale 93,3% 6,7% 100,0% 
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Tavola 3c. La coerenza del campione monitorato col tema della rappresentazione femminile: percentuali per tipologie di  
programma 

 
 
 
3.3.1.1 Le donne sullo schermo 
 
Il numero di persone e personaggi presenti in scena ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƛ мΦтрл ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀǘƛ ŝ 
stato pari a 31.020: 11.424 sono le donne rilevate, di contro a 19.512 uomini, 27 transgender e 57 
soggetti in scena non classificabiliΣ ŎŀǘŜƎƻǊƛȊȊŀǘƛ ŎƻƳŜ ά!ƭǘǊƻέ. Si sono fatte rientrare in questΩǳƭǘƛƳa 
categoria in primis le voci fuori campo, ma anche le persone presenti in scena ma con il volto non 
riconoscibile perché oscurato o perché di spalle (è il caso, per esempio, di testimoni di processi o di 
pentiti intervistati, per esempio). Oppure, ancora, quei gruppi misti che hanno esaurito il proprio 
ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ƛƴ ǎŎŜƴŀ Ŏƻƴ ƭΩŜǎƛōƛȊƛƻƴŜΣ ƴƻƴ ƛƴǘŜǊŀƎŜƴŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƴŘǳȊƛƻƴŜ ƴŞ Ŏƻƴ ŀƭǘǊƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ όǇŜǊ ŜǎΦ 
la band musicale dei Maneskin).     
Ragionando in percentuale, si tratta del 36,8% di donne vs il 62,9% di uomini: il dato è di poco 
inferiore (-0,1%) a quello registrato nel 2020 (36,9%) ma ancora superiore a quello del 2019 (36,3%). 
La percentuale fatta registrare dal Ψgeneri non binariΩ è pari allo 0,1%3, un dato non pienamente 
confrontabile Ŏƻƴ ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ ƎƛŀŎŎƘŞ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ нлнл ǎƛ ŝ ǊƛǘŜƴǳǘƻ ǇǊŜŦŜǊƛōƛƭŜ 
ǎŎƻǊǇƻǊŀǊŜ ƛƭ ŎƻǎƛŘŘŜǘǘƻ ǘŜǊȊƻ ƎŜƴŜǊŜ Řŀ ǳƴŀ ƴƻƴ ƳŜƎƭƛƻ ŘŜŦƛƴƛǘŀ ǾƻŎŜ ά!ƭǘǊƻέΣ ƛƴ ǳǎƻ ƴŜƭƭŜ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘƛ 
rilevazioni. Questa decisione si spiega con la volontà di registrare ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƭƭΩŀƴƴƻ ƛƴ ŎƻǊǎƻ ǳƴ ǾŀƭƻǊŜ 
specifico per questo genere, anche in forza della maggiore circolazione di opinione intorno ad esso 
nella società.  
Quanto al campione di persone e personaggi nel suo complesso, quello raccolto nel 2020 ammontava 
a 26.928 personaggi, ricavati, però, da 1.603 trasmissioni.  
I numeri relativi ai diversi generi risultano essere perciò di fatto appaiati in prossimità delle stesse 
percentuali, non facendo segnalare miglioramenti di sostanza almeno sul versante quantitativo.    
LΩƛƴŎǊƻŎƛƻ Ŏƻƴ ƭŜ ǾŀǊƛŀōƛƭƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƛ Ǌǳƻƭƛ ς narrativo e televisivo ς ricoperti in trasmissione e con i 
macrotemi e sottotemi per la cui trattazione sono state chiamate in causa aiuterà a comprendere se 
abbia avuto luogo un riposizionamento delle donne, più o meno blando, rispetto alle coordinate 
strutturali e funzionali dei programmi.  

 
3 Persone, per esempio, che anatomicamente sono donne ma che si sentono uomini, oppure né donne né uomini, oppure 
donne in alcuni periodi e uomini in altri. Per costoro che non si riconoscono nel binarismo maschio-femmina, si parla 
talvolta Řƛ ΨǘŜǊȊƻ ƎŜƴŜǊŜΩ όŎƻƴŎŜǘǘƻ ŜǎǇǊŜǎǎƻ ƴŜƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ǇŀŜǎƛ Řŀ ǾŀǊƛŀƴǘƛ ŘƛŦŦŜǊŜƴǘƛύΦ 

  COERENZA DEL CAMPIONE CON IL TEMA MONITORATO  CON IL TEMA DELLA 
RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE 

Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 11,8% 6,8% 11,4% 

Rubriche dei telegiornali 13,8% 16,1% 14,0% 

Approfondimento informativo 30,4% 20,3% 29,7% 

Cultura 9,7% 12,7% 9,9% 

Intrattenimento 16,7% 2,5% 15,7% 

Rubriche sportive 4,4% 10,2% 4,7% 

Fiction di produzione Rai 10,0%  0,0% 9,3% 

Spot e campagne socio-istituzionali 3,2% 31,4% 5,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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La stessa performance di una persona sulla scena assume infatti rilevanza diversa a seconda della 
tipologia del programma, ŘŜƭ Ǌǳƻƭƻ ŎƘŜ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ǎǾƻƭƎŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ Ŝǎǎŀ όŜǎΦ ƎƛƻǊƴŀƭƛǎǘŀΣ 
performer, cantante, esperto/a, ospite, concorrente etc.), degli argomenti che è chiamata ad 
affrontare e delle competenze necessarie per farlo. 
 
Tavola 4. Persone e personaggi in scena per genere: valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 La presenza del genere femminile per fasce orarie 
 
Numericamente e percentualmente inferiore a quella maschile in tutte le 6 fasce orarie in cui è stata 
suddivisa la programmazione giornaliera, la presenza femminile è risultata più elevata della media 
nel day-time, dove si assiste a un incremento dalle prime ore della mattina fino al primo pomeriggio, 
con picco nella fascia 15.00-18.00: qui la percentuale di persone e personaggi femminili in scena ha 
infatti toccato il 44,1% (vs il 40,7% nel 2020). Inizia a decrescere Ŏƻƴ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ ŘŜƭƭΩaccess prime-
time (18.00-21.00), con scarti rispetto alle presenze maschili che sembrano riprodurre, ancora una 
volta, i valori della cosiddetta άǊŜƎƻƭŀ ŘŜƭ ǘŜǊȊƻέ,4 inespressa e di difficile reperibilità anche nella 
letteratura di settore eppure vigente. Qui le donne sono infatti risultate il 35,9% (vs il 64% di uomini 
e vs il 37,2% di donne nel 2020), quasi un punto percentuale in più di quante sono state nella fascia 
di maggior ascolto della prima serata (21.00-23.00), con un 35% di presenze inferiore sia rispetto al 
64,7% di uomini che al 36,4% di donne, nella stessa fascia oraria, del 2020.  

Il decremento prosegue in seconda serata, la fascia oraria con il tasso di presenze femminili più basso 
per il 2021, con il 33,4% vs il 66,3% di uomini. Un valore a cui si può guardare comunque come a 
indizio di miglioramento se lo si confronta con quello del 2020, quando le presenze femminili furono 
pari al 31,6%.  

In merito a questa distribuzione emergono due questioni complementari, peraltro già segnalate nel 

wŜǇƻǊǘ ŘŜƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ нлнлΦ [ŀ ǇǊƛƳŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴŜ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩƛŘŜŀ ŘŜƭ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜ ŎƘŜ ŀǇǇŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀ 

nella costruzione dei programmi del day-time: essa rischia di essere più convenzionale e tradizionale 

della linea editoriale dichiarata, ed anche rispetto al pubblico effettivamente in ascolto in questa 

fascia oraria. 

Lƭ ǎŜŎƻƴŘƻ ǘŜƳŀ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩƛǇƻǘŜǎƛ ŎƘŜ ƛƴ ǉǳŜǎǘŀ ŦŀǎŎƛŀ oraria, di elevato pregio e forte competitività, 
la presenza delle donne nei ruoli di maggior protagonismo sia limitata da un concetto convenzionale: 
ŎƘŜ Ŏƛƻŝ Ǿƻƭǘƛ ƳŀǎŎƘƛƭƛ ǘǳǘŜƭƛƴƻ ƳŜƎƭƛƻ Ǝƭƛ ŀǎŎƻƭǘƛ ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩŀǊŜŀ ŘƻǾŜ ƭƻ ǎŎƻƴǘǊƻ ŝ ǇƛǴ ŘǳǊƻΦ 
È unΩipotesi che potrà essere approfondita valutando la diversa performance della fiction ς anche in 

 
4 {ƛ ƛƴǘŜƴŘŜ ǇŜǊ άǊŜƎƻƭŀ ŘŜƭ ǘŜǊȊƻέ ǳƴŀ ǾŜŎŎƘƛŀ ǇǊŀǎǎƛ ŘŜƭƭŜ ǊŜŘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ televisivi nei paesi occidentali in cui 
veniva riservato circa un terzo delle presenze di ospiti al genere femminile, più per questioni di equilibrio e di casting che 
per considerazioni di genere. 

 
GENERE  PERSONE E PERSONAGGI 

 
NUMERO ASSOLUTO 

 
PERCENTUALE 

M 19.512 62,9% 

F 11.424 36,8% 

Transgender 27 0,1% 

Altro 57 0,2% 

Totale 31.020 100,0% 
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questo caso più inclusiva del factual ς nonché il peso di esperte e conduttrici donne negli 
approfondimenti informativi di prima e seconda serata. La differenza di performance fra fiction e 
factual potrebbe persino suggerire che il protagonismo femminile fosse più facile in una realtà 
sceneggiata e recitata piuttosto che nella cronaca, la cui agenda è dettata da eventi reali, spesso 
intrisi di subalternità e pregiudizi di vecchia data. Ipotesi che meriterebbero di essere verificate da 
successive apposite ricerche. 
 
Tavola 5b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singoli generi e per fasce orarie 

 
Tavola 5c. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per singola fascia oraria  

 

 
 
3.3.3 La presenza del genere femminile per reti di messa in onda 
 
Per quanto riguarda la rete di messa in onda, premesso che la quantità di programmi monitorati di 
Rai 2 è più bassa di quella delle altre reti per via della presenza, nel palinsesto, di numerose produzioni 
di film e di fiction non di produzione Rai, la performance migliore è fatta registrare da Rai 1Σ ƭΩǳƴƛŎŀ 
ǊŜǘŜ ŎƘŜ Ŧŀ ǇŜǊŀƭǘǊƻ ǊŜƎƛǎǘǊŀǊŜ ƛƭ ǎǳǇŜǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ άǊŜƎƻƭŀ ŘŜƭ ǘŜǊȊƻέΣ Ŏƻƴ ƛƭ плΣн҈ Řƛ ŘƻƴƴŜ Ǿǎ ƛƭ 
59,4% di uomini e il 44,6% di donne in prospettiva intragenere. Un risultato, questo, a cui contribuisce 
significativamente proprio la fiction di produzione, molto presente su Rai 1, rete che, peraltro, risulta 
essere in assoluto la migliore per presenza di generi diversi, non solo del femminile.  
Da segnalare, inoltre, ƭΩŀǾǾƛŎƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǎǘŜǎǎŜ ǉǳƻǘŜ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ǇŜǊ ƳŀǎŎƘƛ Ŝ ŦŜƳƳƛƴŜ ƴŜlla 
categoria ά{pot e campagne socio-istituzionaliέ, dove però manca ancora ogni rappresentanza dei 
generi non binari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Genere personaggi Fascia oraria Totale 

06:00-12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 21:00-23:00 23:00-02:00 

M 14,2% 10,3% 8,8% 15,3% 39,6% 11,9% 100,0% 

F 15,4% 11,3% 11,9% 14,6% 36,5% 10,2% 100,0% 

Transgender 11,1% 7,4% 0,0% 0,0% 59,3% 22,2% 100,0% 

Altro 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 52,6% 12,3% 100,0% 

Totale 14,6% 10,6% 10,0% 15,0% 38,5% 11,3% 100,0% 

Genere personaggi Fascia oraria Totale 

06:00-12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 21:00-23:00 23:00-02:00 

M 61,0% 60,8% 55,8% 64,0% 64,7% 66,3% 62,9% 

F 38,8% 39,0% 44,1% 35,9% 35,0% 33,4% 36,8% 

Transgender 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 

Altro 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola 6a. La presenza di persone e personaggi in scena: valori assoluti per genere e per rete 

 
Tavola 6b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singolo genere e per rete 

 
Tavola 6c. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per singola rete 

 
 

 
  

Genere Personaggi Rete Totale 

RAI 1 RAI 2 RAI 3 Spot e campagne socio-
istituzionali 

M 7524 4577 7350 61 19512 

F 5096 2206 4064 58 11424 

Transgender 14 5 8 0 27 

Altro 29 8 14 6 57 

Totale 12663 6796 11436 125 31020 

Genere Personaggi Rete Totale 

RAI 1 RAI 2 RAI 3 Spot e campagne socio-
istituzionali  

M 38,6% 23,5% 37,7% 0,3% 100,0% 

F 44,6% 19,3% 35,6% 0,5% 100,0% 

Transgender 51,9% 18,5% 29,6% 0,0% 100,0% 

Altro 50,9% 14,0% 24,6% 10,5% 100,0% 

Totale 40,8% 21,9% 36,9% 0,4% 100,0% 

Genere Personaggi Rete Totale 

RAI 1 RAI 2 RAI 3 Spot e campagne socio-
istituzionali  

M 59,4% 67,3% 64,3% 48,8% 62,9% 

F 40,2% 32,5% 35,5% 46,4% 36,8% 

Transgender 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Altro 0,2% 0,1% 0,1% 4,8% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.3.4 La presenza del genere femminile per tipologia di programmi 
 
LΩƛƴŎǊƻŎƛƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀǊƛŀōƛƭŜ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ Ŏƻƴ ǉǳŜƭƭŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ ǊŜǎǘƛǘǳƛǎŎŜ ǳƴƻ 
spaccato piuttosto articolato, con da una parte fiction di produzione Rai, programmi di 
intrattenimento e spot con presenze femminili superiori al 40% e, nel caso degli spot delle campagne 
socio-istituzionali, perfettamente sovrapponibili a quelle maschili ŜΣ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊŀΣ ƭŜ ǊǳōǊƛŎƘŜ ǎǇƻǊǘƛǾe con 
un magro 15,8% di presenze femminili e nessuna di altri generi5. bŜƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ ǎǇƻǊǘƛǾƛ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ 
al femminile assume due volti, quello delle atlete in competizione e quello delle figure giornalistiche 
che li commentano. Entrambi i dati sono migliorabili e occorrerebbe prestare attenzione anche alle 
ŎƻƴŘǳȊƛƻƴƛ άƳƛǎǘŜέ όƎƛƻǊƴŀƭƛǎǘŜ ŘƻƴƴŜ ŎƘŜ ŎƻƳƳŜƴǘŀƴƻ ƎŀǊŜ ƳŀǎŎƘƛƭƛ Ŝ ǾƛŎŜǾŜǊǎŀύΣ ŎƻƳŜ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭŜ 
Olimpiadi, dove inizia a diffondersi la pratica delle gare miste. Va rilevato, inoltre, che la sospensione 
del monitoraggio nei mesi estivi coincide con un fitto calendario di eventi sportivi ed in particolare 
olimpici ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ нлнм con discipline ŎƻƳŜ ƭΩŀǘƭŜǘƛŎŀ ƭŜƎƎŜǊŀ molto praticate dalle donne. 
Monitorando anche questo periodo si otterrebbero probabilmente dati più realistici circa le presenze 
femminili nelle rubriche sportive. 
A metà tra fiction di produzione e rubriche sportive si collocano le altre tipologie di programmi, con 
valori che ripropongono il rapporto 2:1 (due uomini per ogni presenza femminile)Υ онΣп҈ ά/ǳƭǘǳǊŀέΣ 
осΣр҈ ά!ǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻέΣ отΣт҈ ά¢ŜƭŜƎƛƻǊƴŀƭƛέ Ŝ оуΣр҈ άwǳōǊƛŎƘŜ ŘŜƛ ǘŜƭŜƎƛƻǊƴŀƭƛέΦ 
Allo squilibrio dei numeri fa invece da pendant la sostanziale omogeneità nella distribuzione 
intragenere per tipologia Řƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΥ Ŏƻƴ ƭΩŜŎŎŜȊƛƻƴŜ ǇǊŜǾŜŘƛōƛƭŜ ŘŜƭƭŜ ǊǳōǊƛŎƘŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜ όн҈ C Ǿǎ 
6,1% M), sovrapponibile o persino prevalente rispetto alla corrispettiva maschile è la percentuale di 
donne che, sul numero totale di donne rappresentate, si riscontra in ά¢elegiornaliέ (16,9% F vs 16,4% 
M), άwubriche dei telegiornaliέ (9,8% F vs 9,1% M), ά!pprofondimento informativoέ (36% F vs 36,5% 
M), άLntrattenimentoέ (18% F vs 15% M), άCiction di produzione Rŀƛέ (10,6% F vs 8,6% M), programmi 
culturali (6,2% F vs 7,5% M) e άSpot e campagne socio-istituzionaliέ (0,5% F vs 0,3% M). La domanda 
da porsi è se la causa di questo quasi ŀǇǇŀƛŀƳŜƴǘƻ άƻǊƛȊȊƻƴǘŀƭŜέ, seppur nella differenza sostanziale 
ŘŜƛ ƴǳƳŜǊƛΣ ŘŜǊƛǾƛ ŘŀƭƭΩŜŦŦŜǘǘƻ Řƛ ǳƴŀ ǇǊŀǎǎƛ Řƛ άŘƻǎŀƎƎƛƻέ ŎƘŜ si rinnova perché convalidata 
ŘŀƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Ŝ Řŀƭ ǇǳōōƭƛŎƻΣ ƻ ǎŜ ǎƛŀ ƳƻǘƛǾŀǘƻ Řŀƭƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ǊŀŎŎƻƴǘŀǊŜ ƛƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ƛ 
personaggi che la società stessa fa emergere.  
Una risposta fondata richiede, come detto in premessa, che vengano effettuati, subito a seguire, gli 
ulteriori incroci della variabile di genere prima con quelle relative al ruolo narrativo e al ruolo 
televisivo, poi con quella relativa a temi e sottotemi di vocazione femminile, ovvero quelli rispetto ai 
quali si convocano maggiormente le donne. Il complesso di queste variabili consente infatti di 
άƳŀǘŜǊƛŀƭƛȊȊŀǊŜέ ƭŀ ƳŜǊŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŦƻǊƳŀƭŜΣ ŎƘŜ ǾƛŜƴŜ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘŀ ǉǳŀƴŘΩŀƴŎƘŜ ŀŎŎŜǎǎƻǊƛŀ ƻ ŜǎƻǊƴŀǘƛǾŀΦ 
Tale materializzazione costituisce, inoltre, una sorta di cartina di tornasole del posizionamento del 
genere femminile nella rappresentazione proposta al pubblico e, insieme, una lente di ingrandimento 
sui potenziali bias cognitivi alla base delle scelte. Come vedremo fra poco, la presenza femminile nei 
ruoli narrativi centrali e, nella fiction, come protagonista di puntata presenta numeri interessanti; ma 
permangono ς e anche questo lo vedremo in dettaglio ς ǾŀǊƛŜ ǇǊƻǇƻǊȊƛƻƴƛ Ŝ άǉǳƻǘŜέ ŘƛŦŦƛŎƛƭƛ Řŀ 
modificare, probabilmente per il loro profondo radicamento.    
 
 
 

 
5 La considerazione che la quasi totalità delle discipline sportive richiede di definirsi maschio o femmina non rappresenta 
una attenuante sufficiente a giustificare una mancanza di attenzione questo tema, ben presente nel mondo sportivo. 
[ΩŀǘǘǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭŜ questioni legate ai generi non binari renderebbe per esempio attesa la presenza, nello spazio discorsivo 
e narrativo, di questo tema ς e di persone portatrici del tema ς per le notevoli sue implicazioni nell'ambito di gare, 
regolamenti, performances. 
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Tavola 7b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singolo genere per tipologie di programma  

 
Tavola 7c. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali dei generi per ogni tipologia di programma  

 
 
 
3.3.5 La presenza del genere femminile per ruolo narrativo 
 
Prima di procedere con la presentazione dei dati ottenuti per questa variabile, è utile ricordare che 
di tutti gli elementi costitutivi della struttura di un testo, e di quello narrativo in particolare, i 
personaggi costituiscono uno tra quelli fondanti, insieme al tempo, allo spazio, alla storia e al 
narratore. Il complesso dei personaggi agisce nel testo alla maniera di un sistema nel quale ognuno 
acquisisce il proprio significato in relazione a quello degli altri: per riferirsi a questo complesso, nel 
contesto della narratologia ǎƛ ŝ ǎƻƭƛǘƛ ǇŀǊƭŀǊŜ Řƛ άǊǳƻƭƛ ƴŀǊǊŀǘƛǾƛέ e distinguere i personaggi, in base al 
ruolo specifico che svolgono, in: protagonista, antagonista, aiutante, oppositore, oggetto. 
[ΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ƛƳǇƭƛŎŀΣ ŀ ǎǳŀ ǾƻƭǘŀΣ ǳƴŀ gerarchia, alla quale è prassi che i personaggi si 
conformino. Occupare un certo posto nella scala gerarchica significa avere un grado di importanza 
diverso rispetto a chi occupa i livelli inferiore e/o superiore ed essere riconosciuti facilmente dai 
fruitori del testo ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭΩƛƳǇƭƛŎƛǘŀ ŎƻƴŘƛǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǘŜǎǎŜ ǇǊŜŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜΦ Lƴ base alla loro 
importanza, i personaggi sono classificati in principali, secondari e comparse. I principali hanno i ruoli 
centrali (protagonista, antagonista): sono sempre al centro del discorso narrativo e su di loro si 
ŎƻƴŎŜƴǘǊŀ ƳŀƎƎƛƻǊƳŜƴǘŜ ƭΩŀȊƛƻƴŜ; i secondari hanno un ruolo di secondo piano (aiutanti), ma 
ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀƴƻ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘǊŜŎŎƛƻΣ ƎƛŀŎŎƘŞ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛ ŀƭƭƻ ǎǾƻƭƎŜǊǎƛ ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ; le comparse 
hanno un ruolo marginale e poco significativo, costituiscono una sorta di sfondo, caratterizzano 
ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ Ƴŀ non hanno alcuna influenza sullo sviluppo della storia. 
Alla luce di tali considerazioni, è apprezzabile che, ragionando in valori assoluti, sia proprio in 
corrispondenza del ruolo narrativo άCentraleέ che si registra lo scarto più incoraggiante tra uomini e 
donne: su 2.648 attivazioni per questo ruolo, 1.386 sono infatti riconducibili a uomini e 1.246 a 
donne, con uno scarto percepibile ma non consistente, anche in termini percentuali (52,3% vs 47,1%). 
Lo stesso non si può però dire per tutti gli altri ruoli, dove ci si riavvicina o si ritorna al rapporto di 2:1. 
Accade in άRilevanteέ, una categoria ponte tra il ruolo centrale e quello secondario, dove al 63,2% di 

Genere 
Personaggi 

Tipologia di programma Totale 

Telegiornali Rubriche 
dei 

telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenimento Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

M 16,4% 9,1% 36,5% 7,5% 15,5% 6,1% 8,6% 0,3% 100,0% 

F 16,9% 9,8% 36,0% 6,2% 18,0% 2,0% 10,6% 0,5% 100,0% 

Transgender 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 22,2% 0,0% 11,1% 0,0% 100,0% 

Altro 1,8% 7,0% 19,3% 8,8% 47,4% 0,0% 3,5% 12,3% 100,0% 

Totale 16,5% 9,4% 36,3% 7,0% 16,5% 4,6% 9,3% 0,4% 100,0% 

Genere 
Personaggi 

Tipologia di programma Totale 

Telegiornali Rubriche dei 
telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenimento Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

M 62,3% 61,3% 63,2% 67,3% 59,2% 84,2% 57,9% 47,3% 62,9% 

F 37,7% 38,5% 36,5% 32,4% 40,2% 15,8% 41,9% 47,3% 36,8% 

Transgender 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Altro 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 0,0% 0,1% 5,3% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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uomini risponde il 36,5% di donne; in άSecondarioέ, in cui si registra un 63,5% vs 36,4% ma persino 
in άMarginaleέ, dove gli uomini doppiano le donne per 66% a 33,7%. 
Volendo mantenere, invece, una prospettiva di distribuzione intragenere (ovvero di descrizione della 
distribuzione di ogni singolo genere tra le diverse opzioni previste dalla variabile del ruolo narrativo), 
il ruolo narrativo in cui si concentrano più donne risulta essere άRilevanteέ ς 42,8% del totale di donne 
rilevate ς, seguito da άSecondarioέ, con il 28,5%; da άMarginaleέ, con il 17,8%; e da άCentraleέ, solo 
ƛƴ ŎƻŘŀΣ Ŏƻƴ млΣф҈Φ {ƻƭƻ ǇƻŎƻ ǇƛǴ Řƛ ǳƴŀ Řƻƴƴŀ ǎǳ мл ǊƛŜǎŎŜ ǇŜǊŎƛƼ ŀ ƎǳŀŘŀƎƴŀǊǎƛ ƛƭ άŎŜƴǘǊƻ ŘŜƭ 
ǇŀƭŎƻǎŎŜƴƛŎƻέΣ ǳƴ ǾŀƭƻǊŜ ŎƻƴǘŜƴǳǘƻ ǎŜǇǇǳǊ ƳƛƎƭƛƻǊŜ ŘŜƭƭΩƻƳƻƭƻƎƻ ƛƴǘǊŀƎŜƴŜǊŜ ƳŀǎŎƘƛƭŜΦ  
Volendo a questo punto provare a dare una coerenza ai dati raccolti e a spiegare, non ultimo per 
rispondere al quesito formulato in precedenza, cosa possa determinare un andamento simile interno 
ŀƛ ƎŜƴŜǊƛ ǎŜǇǇǳǊ ƴŜƭƭŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ ǎƻǎǘŀƴȊƛŀƭŜ ŘŜƛ ƴǳƳŜǊƛ όŀǇǇŀƛŀƳŜƴǘƻ άƻǊƛȊȊƻƴǘŀƭŜέύΣ ǎŜƳōǊŜǊŜōōŜǊƻ 
sussistere indizi sufficienti a preconizzare ƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀ Řƛ άǉǳƻǘŜέ ŘƛŦŦƛŎƛƭƛ Řŀ ǊƛƴƴƻǾŀǊŜ. Probabilmente 
perché radicate in un retroterra comunemente accettato e dato per scontato (common ground). 
 
Uno sguardo, infine, alle Ψidentità di genereΩ (si veda più sotto il paragrafo incentrato sulla rilevazione 
della sua promozione per una definizione del concetto) che non si riconoscono nel binarismo 
maschio-femmina: le 27 presenze, pari allo 0,1% di persone e personaggi rilevati, ricadono per il 
70,4% (19 casi) nel ruolo narrativo άRilevanteέΣ ǎŜƎǳƛǘƻ Řŀ ά{ŜŎƻƴŘŀǊƛƻέΣ Ŏƻƴ ƛƭ нрΣф҈ όт ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛύΣ 
Ŝ Řŀ άaŀǊƎƛƴŀƭŜέΣ Ŏƻƴ ƛƭ оΣт҈ όм ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜύΦ tŀǊƛ ŀ ȊŜǊƻ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ƛƴǾŜŎŜ ƭŜ ŀǘǘƛǾazioni per il ruolo 
ƴŀǊǊŀǘƛǾƻ ά/ŜƴǘǊŀƭŜέΣ ǳƴ Řŀǘƻ ŎƘŜ ǎŀǊŜōōŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘŜ ƳŜǘǘŜǊŜ ŀ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ Ŏƻƴ ǉǳŜƭƭƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƛ 
macrogeneri televisivi e ai temi più ricorrentemente trattati dal genere transgender. Quanto al fatto 
ŎƘŜΣ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛΣ ƛƭ άǘŜǊȊƻ ƎŜƴŜǊŜέ Ǌƛǎǳƭǘƛ ǇƛǴ ŎƻƴǘŜƴǳǘƻ ŎƘŜ ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜΣ Ǿŀ ǘŜƴǳǘƻ 
presente che nel 2020 non era stata prevista una variabile ad hoc per i generi non binari, diluiti nella 
generica e indecifrabile voce άAltroέ. Una scelta di autonomizzazione, questa, perfettibile ma a cui 
guardare come al momento iniziale di una restituzione più composita della rappresentazione dei 
generi, a beneficio della conoscenza e della coesione sociale.  
 
Tavola 8a. La presenza di persone e personaggi in scena: valori assoluti per genere e per ruolo narrativo 

 
Tavola 8b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singoli generi e per ruoli narrativi 

 
 
 

Genere personaggi Ruolo narrativo Totale 

Centrale Rilevante Secondario Marginale 

M 1386 8471 5690 3975 19522 

F 1246 4889 3257 2032 11424 

Transgender 0 19 7 1 27 

Altro 16 22 4 15 57 

Totale 2648 13401 8958 6023 31030 

Genere personaggi Ruolo narrativo Totale 

Centrale Rilevante Secondario Marginale 

M 7,1% 43,4% 29,1% 20,4% 100,0% 

F 10,9% 42,8% 28,5% 17,8% 100,0% 

Transgender 0,0% 70,4% 25,9% 3,7% 100,0% 

Altro 28,1% 38,6% 7,0% 26,3% 100,0% 

Totale 8,5% 43,2% 28,9% 19,4% 100,0% 
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Tavola 8c. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per singolo ruolo narrativo 

 
 
 
 

3.3.6 La presenza del genere femminile per ruolo televisivo 
 
Benché si tratti solo di uno degli innumerevoli elementi costitutivi della produzione televisiva, sistema 
complesso comprendente una varietà e numerosità consistente di professionalità diverse, quello dei 
ruoli televisivi on-screen ŎŀǘŀƭƛȊȊŀ ǎǳ Řƛ ǎŞ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǊŜ ƭŀ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜ ƛƴǘŜǊŀΦ 
Tale sineddoche espressiva (la parte rappresenta il tutto agli occhi di chi la guarda), che finisce per 
comprimere e rendere opaca o addirittura invisibile la catena di operazioni necessarie a produrre una 
notizia o più in generale un testo, non può che conferire a chi dà voce e immagine al testo, 
interpretandolo, la funzione di άŦŀŎŎƛŀέ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ o persino della rete che lo trasmette, in certi 
particolari casi. Con tutto ciò che tale funzione comporta in termini di attivazione di una risposta 
empatica cognitivaΣ ǇǊƛƳŀ ŎƘŜ ŜƳƻǘƛǾŀΣ Řŀ ǇŀǊǘŜ Řƛ ŎƘƛ ǇǊŜƴŘŜ ǇŀǊǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǘŜǎǘƻ 
proposto. 

Le percentuali di attivŀȊƛƻƴƛ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩǳƴŀ ƻ ŘŜƭƭΩŀƭǘǊŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ ŎƘŜ ŜǎǇǊƛƳŜ ǉǳŜǎǘŀ 
ǾŀǊƛŀōƛƭŜ ƛƴƛȊƛŜǊŀƴƴƻΣ ǇŜǊ ǘǳǘǘŜ ǉǳŜǎǘŜ ǊŀƎƛƻƴƛΣ ŀŘ άŀƴƛƳŀǊŜέ ƭΩƛƴǘŜƭŀƛŀǘǳǊŀ Ŧƛƴ ǉǳƛ ŦƻǊƴƛǘŀ Řŀ ǳƴŀ ǇŀǊǘŜ 
dagli incroci della variabile di genere con quelle relative a fascia oraria e rete di messa in onda e 
ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ŎŜƴǎƛǘƻΣ ŜΣ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊŀΣ ŘŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ Ǌǳƻƭƻ ƴŀǊǊŀǘƛǾƻΦ  

 

  
3.3.6.1 La presenza del genere femminile per ruolo televisivo non fiction 
 
Delle 10 categorie predisposte per filtrare i ruoli televisivi dei programmi diversi dalle fiction di 
produzione RAI, quella in cui il gender gap è risultato annullato, con un vantaggio, anzi, per il genere 
femminile, è ά/ƻƴŘǳȊƛƻƴŜέ (53,3% vs 46,7%). In tutti gli altri casi, la percentuale di donne è compresa 
ǘǊŀ ƛƭ ппΣт҈ Řƛ άLƴǾƛŀǘŜ Ŝ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘƛέ Ŝ ƛƭ ннΣу҈ Řƛ άhǎǇƛǘŜκLƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘŜκ9ǎǇŜǊǘŜέ (+0,5 rispetto al 
2020). Un dato incoraggiante, che si metterà a confronto con le percentuali rilevabili dal GMMP 
(Global Media Monitoring Project)5 2021, al quale è dedicato un paragrafo (3.5) nel prosieguo del 
rapporto.  

Adottando una lettura interna al genere femminile, il ruolo televisivo che però ha dato luogo a più 
ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ ŝ ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩάLƴǾƛŀǘŀκŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜέΣ Ŏƻƴ ƛƭ нмΣп҈, seguito, a quota 20%, da 
άhǎǇƛǘŜκƛƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘŀκǇŜǊǎƻƴŀ ŎƻƳǳƴŜέΦ Lƴ ŜƴǘǊŀƳōƛ ǉǳŜǎǘƛ ǊǳƻƭƛΣ ƭŜ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ƛƴǘǊŀƎŜƴŜǊŜ Řƛ ŘƻƴƴŜ 
superano le percentuali intragenere di uomini. Per il genere maschile i ruoli principali si riscontrano 
invece ƴŜƭ Ǌǳƻƭƻ Řƛ άhǎǇƛǘŜκLƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘƻκ9ǎǇŜǊǘƻέΣ Ŏƻƴ ǉǳŀǎƛ ǳƴ ǘŜǊȊƻ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ ǘƻǘŀƭƛ όнфΣт҈ύ, 

 
5 Si tratta del progetto di rilevazione più ampio della presenza di genere nei news-media. 

Genere personaggi Ruolo narrativo Totale 

Centrale Rilevante Secondario Marginale 

M 52,3% 63,2% 63,5% 66,0% 62,9% 

F 47,1% 36,5% 36,4% 33,7% 36,8% 

Transgender 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Altro 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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e pressoché a pari merito, di άhǎǇƛǘŜκLƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘƻκtŜǊǎƻƴŀ ŎƻƳǳƴŜέ όмрΣр҈ύ e di 
άLƴǾƛŀǘƻκŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜέ όмр,1%).  

Le persone appartenenti al genere non binari si trovano invece per lo più in 
άhǎǇƛǘŜκLƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘϝκ/ŜƭŜōǊƛǘȅ ŎƻƳǳƴŜέ όруΣо҈ύ Ŝ ƛƴ άhǎǇƛǘŜκLƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘϝκtŜǊǎƻƴŀ ŎƻƳǳƴŜέ όнлΣу҈ύ, 
ǳƴ Řŀǘƻ Řŀ ƳŜǘǘŜǊŜ ŀƭƭŀ ǇǊƻǾŀ ŘŜƭƭΩƛƴŎǊƻŎƛƻ Ŏƻƴ ƭŜ ǾŀǊƛŀōƛƭƛ Řƛ macrotema e, ancor più, di sottotema. 

Vista come insieme, questa risulta essere una delle variabili più sintomatiche del mantenimento di 
una situazione in divenire, confermata dai ruoli in cui sono impegnate le donne. Diversamente non si 
spiegherebbe, per esempio, la dicotomia tutta interna ai ruoli coinvolgenti ospiti: 77,1% M vs 22,8% 
F, ovvero ben più di un rapporto di 2:1, per άhǎǇƛǘŜκLƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘϝκ9ǎǇŜǊǘϝέ, ma 67,2% M vs 32,1% F, 
ovvero il solito terzo, per άhǎǇƛǘŜκLƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘ* /Celebrityέ, e 57,4% M vs 42,3% F, con una erosione 
ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘŜ ŘŜƭ ƎŀǇΣ ǇŜǊ άhǎǇƛǘŜκLƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘϝκtŜǊǎƻƴŀ ŎƻƳǳƴŜέΦ 
 
 
Tavola 9a. La presenza di persone e personaggi in scena: valori assoluti per generi e per ruolo televisivo non fiction 

 
Tavola 9b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singolo genere e per ruoli televisivi non fiction 

 
 
 
 
 
 
 
 

Genere 
personaggi 

Ruolo televisivo - Non fiction Totale 

Conduzione Supporting Cast (ruolo 
ricorrente 

tecnico/narrativo,  
speaking/notspeaking) 

Opinionista 
ricorrente/ 
saltuario 

Ospite/inter-
vistat* 
Espert* 

Ospite/Inter-
vistat* 

Celebrity 

Ospite/Inter-
vistat* 

Persona 
comune 

Concorrente Inviat*, 
corrispon-

dente 

Personaggio 
soggetto 

della 
narrazione 
in absentia  
(es. soggetti 

del 
racconto 
nei servizi 
TG senza 
intervista) 

Personaggio 
finzionale 

marginale in 
trasmissione 
Non Fiction 

(es. 
ricostruzioni 

storiche, 
rappresenta-

zioni etc) 

M 772 1435 463 5282 1838 2759 667 2684 1760 119 17779 

F 882 1125 199 1565 878 2035 541 2169 684 75 10153 

Transgender 0 1 0 3 14 5 1 0 0 0 24 

Altro 0 6 0 0 6 9 20 0 2 5 48 

Totale 1654 2567 662 6850 2736 4808 1229 4853 2446 199 28004 

Genere 
personagg

i 

Ruolo televisivo - Non fiction Totale 

Conduzio
ne 

Supporting Cast 
(ruolo ricorrente 
tecnico/narrativo,  
speaking/notspeak

ing) 

Opinionista 
ricorrente/saltu

ario 

Ospite/intervist
at* Espert* 

Ospite/Intervist
at* Celebrity 

Ospite/Intervist
at* Persona 

comune 

Concorren
te 

Inviat*, 
corrisponde

nte 

Personag
gio 

soggetto 
della 

narrazion
e in 

absentia  
(es. 

soggetti 
del 

racconto 
nei servizi 
TG senza 
intervista) 

Personag
gio 

finzionale 
marginal

e in 
trasmissi
one Non 
Fiction 

(es. 
ricostruzi

oni 
storiche, 
rapprese
ntazioni 

etc) 

M 4,3% 8,1% 2,6% 29,7% 10,3% 15,5% 3,8% 15,1% 9,9% 0,7% 100,0% 

F 8,7% 11,1% 2,0% 15,4% 8,6% 20,0% 5,3% 21,4% 6,7% 0,7% 100,0% 

Transgend
er 

0,0% 4,2% 0,0% 12,5% 58,3% 20,8% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Altro 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 12,5% 18,8% 41,7% 0,0% 4,2% 10,4% 100,0% 

Totale 5,9% 9,2% 2,4% 24,5% 9,8% 17,2% 4,4% 17,3% 8,7% 0,7% 100,0% 
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Tavola 9c. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per singolo ruolo televisivo non fiction 

 
 
 
3.3.6.2 La presenza del genere femminile per ruolo televisivo fiction 
 
Anche nella fiction di produzione Rai la maggioranza dei ruoli narrativi è impersonata da soggetti di 
genere maschile. La quota femminile è pari al 41,9% (57,9% M, 0,1% Transgender, 0,1% Altro), quindi 
superiore alla percentuale delle donne presenti nel complesso delle trasmissioni, seppure 
ƭŜƎƎŜǊƳŜƴǘŜ ŘƛƳƛƴǳƛǘŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊƛƳŀ (42,2% F) e sostanzialmente stabile rispetto alla quota 
registrata per il 2020 (42,4% F). La distribuzione dei generi per i diversi ruoli televisivi restituisce però 
una evidenza interessante in coincidenza del ruolo di άtǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŀ Řƛ Ǉǳƴǘŀǘŀέ: qui le donne 
superano percentualmente gli uomini, con il 58,5% di attivazioni vs 41,5%.  

bŜƭ Ǌǳƻƭƻ Řƛ άtǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŀ Řƛ ǎǘŀƎƛƻƴŜέ ƛƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǘǊŀ ŦŜƳƳƛƴŜ Ŝ ƳŀǎŎƘƛ ŝ Řƛ осΣн҈ Ǿǎ соΣу҈Τ ƛƴ ǉǳŜƭƭƻ 
Řƛ ά/ƻ-ǇǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŀ Řƛ ǎǘŀƎƛƻƴŜέ ŝ Řƛ ппΣн҈ Ǿǎ ррΣу҈Φ 

[ƛƳƛǘŀƴŘƻ ƭΩƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ǎƻƭƻ ƎŜƴŜǊŜ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜΣ ƛƭ Ǌǳƻƭƻ ǘŜƭŜǾƛǎƛǾƻ ǇƛǴ ǊƛŎƻǊǊŜƴǘŜ Ǌƛǎǳƭǘa quello di 
ά/ƻƳǇǊƛƳŀǊƛŀ Řƛ ǎǘŀƎƛƻƴŜέΣ ŀƭ ппΣт҈Σ ǎŜƎǳƛǘƻ Řŀ ǳƴΩŀƭǘǊŀ ŎƻƳǇǊƛƳŀǊƛŜǘŁΣ ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ǇǳƴǘŀǘŀΣ ŀƭ осΣн҈Φ 

bŜƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƎƭƛ ǳƻƳƛƴƛ άtǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŀ Řƛ ǎǘŀƎƛƻƴŜέ ŝ ƛƭ Ǌǳƻƭƻ ǇƛǴ ǊƛŎƻǊǊŜƴǘŜΣ Ŏƻƴ ƛƭ соΣу҈ Řƛ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛΤ ŀ 
ǎǘǊŜǘǘƛǎǎƛƳƻ ƎƛǊƻ ά/ƻƳǇǊƛƳŀǊƛƻ Řƛ ǇǳƴǘŀǘŀέΣ Ŏƻƴ ƛƭ соΣт҈Σ Ŝ ά/ƻ-ǇǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŀ Řƛ ǇǳƴǘŀǘŀέΣ ŀƭ сн҈Φ 

 ά/ƻƳǇǊƛƳŀǊƛϝ Řƛ ǎǘŀƎƛƻƴŜέ Ŝ ά/ƻƳǇǊƛƳŀǊƛϝ Řƛ Ǉǳƴǘŀǘŀέ ǎƻƴƻ ŀƴŎƘŜ ƭŜ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƛ ǊƛǇŀǊǘƛǎŎƻƴƻ 
le 3 attivazioni del genere non binario. 

 
Tavola 10a. La presenza di persone e personaggi in scena: valori assoluti per generi e per ruolo televisivo fiction 

 
 
 
 
 

Genere 
personaggi 

Ruolo televisivo - Non fiction Totale 

Conduzione Supporting Cast 
(ruolo ricorrente 
tecnico/narrativo,  

speaking/notspeaking
) 

Opinionist
a 

ricorrente/ 
saltuario 

Ospite/inter
-vistat* 
Espert* 

Ospite/Inter
-vistat* 

Celebrity 

Ospite/Inter
-vistat* 
Persona 
comune 

Concorrent
e 

Inviat*, 
corrispondent

e 

Personaggi
o soggetto 

della 
narrazione 
in absentia  

(es. 
soggetti del 

racconto 
nei servizi 
TG senza 
intervista) 

Personaggio 
finzionale 

marginale in 
trasmission

e Non 
Fiction (es. 

ricostruzioni 
storiche, 

rappresenta
-zioni etc) 

M 46,7% 55,9% 69,9% 77,1% 67,2% 57,4% 54,3% 55,3% 72,0% 59,8% 63,5% 

F 53,3% 43,8% 30,1% 22,8% 32,1% 42,3% 44,0% 44,7% 28,0% 37,7% 36,3% 

Transgender 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Altro 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 1,6% 0,0% 0,1% 2,5% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Genere personaggi Ruolo televisivo - fiction Totale 

Protagonista di 
stagione 

Co-protagonista di 
stagione 

Comprimari* di 
stagione 

Protagonista di 
puntata 

Co-protagonista di 
puntata 

Comprimari* di 
puntata 

M 136 296 656 27 98 458 1671 

F 77 234 541 38 59 260 1209 

Transgender 0 0 2 0 0 1 3 

Altro 0 0 1 0 1 0 2 

Totale 213 530 1200 65 158 719 2885 
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Tavola 10b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singolo genere e per ruoli televisivi non fiction 

 
Tavola 10c. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per singolo ruolo televisivo non fiction 

 
 
 
3.3.7 La collocazione sociodemografica del genere femminile  
 
[ΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ Ǿariabili sociodemografiche nel monitoraggio della programmazione televisiva è 
necessaria per rendere percettibili persone e personaggi e arricchire di qualità multisensoriali i testi 
che il pubblico si trova a interpretare quando guarda la televisione. Sommandosi ai tratti distintivi nei 
quali è possibile decostruire le singole trasmissioni e a quelli di cui sono portatori ruoli narrativi e ruoli 
televisivi, le variabili sociodemografiche vanno infatti a determinare le forme che, a seguito della 
reiterazione dei medesimi intrecci, diventeranno attese per la popolazione. 
Altrimenti detto, andranno a determinare i profili, comprensivi di genere, età, posizione e classe 
sociale e orientamento sessuale, di persone e personaggi che il pubblico si aspetterà di trovare, per 
esempio, al centro della scena di un programma di intrattenimento del primo pomeriggio in cui si 
deve affrontare un certo tema.  
Si tratta, per il team che provvede alla rilevazione, di operare non senza incorrere, talvolta, in 
difficoltà interpretative, che occorre risolvere in modo oggettivo per evitare di patire gli effetti di 
pregiudizi e bias cognitiviΥ ōŀǎǘƛ ǇŜƴǎŀǊŜ ŀƭƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ǎŜǎǎǳŀƭŜΣ ŎƘŜ, di conseguenza, si è deciso 
di registrare basandosi su quanto esplicitato dalla persona o personaggio oppure sulle preconoscenze 
diffuse nella società italiana, laddove si tratti di celebrities e persone/personaggi ricorrenti nello 
spazio televisivo pubblico. Lo stesso capita, sebbene con impatto inferiore, quando si tratta di 
άǇŜǎŀǊŜέ ƭΩŜǘŁΣ ǇŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭŜ si può, in questo caso specifico, ricorrere al reperimento esterno di 
informazioni, non senza però qualche rischio per la restituzione dei dati. Il ricorso a miglioramenti 
estetici di natura chirurgica o anche al solo maquillage (trucco e parrucco) ha infatti lo scopo di 
ŀƭǘŜǊŀǊŜ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀ ŀƭƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ ŦŀǎŎƛŀ ŀƴŀƎǊŀŦƛŎŀ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻΣ ǇƻƴŜƴŘƻ ǳƴ ǇǊƻōƭŜƳŀ Řƛ ƴŀǘǳǊŀ 
interpretativa. Se, da una parte, infatti, il ricorso al dato reale serve a esplicitare pattern ricorrenti 
ƴŜƭƭŀ ǎŎŜƭǘŀ Řƛ ŎƻƭƻǊƻ ŀ Ŏǳƛ ŀŦŦƛŘŀǊŜ ƭΩƛƴŎŀǊƴŀȊƛƻƴŜΣ ǇŜǊ ŜǎŜƳǇƛƻΣ ŘŜƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀΣ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊŀ una 

Genere personaggi Ruolo televisivo - fiction Totale 

Protagonista di 
stagione 

Co-protagonista di 
stagione 

Comprimari* di 
stagione 

Protagonista di 
puntata 

Co-protagonista di 
puntata 

Comprimari* di 
puntata 

M 8,1% 17,7% 39,3% 1,6% 5,9% 27,4% 100,0% 

F 6,4% 19,4% 44,7% 3,1% 4,9% 21,5% 100,0% 

Transgender 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 

Altro 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Totale 7,4% 18,4% 41,6% 2,3% 5,5% 24,9% 100,0% 

Genere personaggi Ruolo televisivo - fiction Totale 

Protagonista di 
stagione 

Co-protagonista di 
stagione 

Comprimari* di 
stagione 

Protagonista di 
puntata 

Co-protagonista di 
puntata 

Comprimari* di 
puntata 

M 63,8% 55,8% 54,7% 41,5% 62,0% 63,7% 57,9% 

F 36,2% 44,2% 45,1% 58,5% 37,3% 36,2% 41,9% 

Transgender 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Altro 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,6% 0,0% 0,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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ǊƛƭŜǾŀȊƛƻƴŜ ŎƻƴŘƻǘǘŀ ǎǳ ōŀǎŜ ǇŜǊŎŜǘǘƛǾŀ ǊƛǳǎŎƛǊŜōōŜ ŀ ǎƳŀǎŎƘŜǊŀǊŜ ƳŜƎƭƛƻ ƭΩŀdesione e il rilancio di 
stereotipi sociali relativi in primis al corpo.  
{ŀǊŜōōŜ ǇŜǊŎƛƼ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘŜ ƳƛǎǳǊŀǊŜ ƭƻ ƛŀǘƻ ǘǊŀ ƭŜ άŘǳŜ ŜǘŁέ Ŝ ǘŜƴŜǊƴŜ Ŏƻƴǘƻ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ ŎƻƳƳŜƴǘƻ 
ŘŜƛ ŘŀǘƛΣ Ǿƛǎǘŀ ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŎƻƛƴǾƻƭǘŀΦ 
In attesa di poter mettere eventualmente a sistema questo sdoppiamento, ci si atterrà ai dati 
anagrafici, rimandando alla seconda parte di questo rapporto per un approfondimento di questo 
tema. 
Une precisazione è comunque opportuna. Il confronto compiuto con le fasce di età in uso per le 
rilevazioni ISTAT è doveroso, ma la rappresentatività sociale delle fasce intermedie (né infantili, né di 
età avanzata) è superiore al loro peso numerico in quanto questa generazione è presente in gran 
parte degli eventi politici, economici e sociali. 
 
 
 
3.3.7.1 La collocazione sociodemografica del genere femminile: composizione generazionale 
 
I dati riferiti dal monitoraggio restituiscono per questa variabile uno spaccato sostanzialmente 
sovrapponibile al 2020: gli uomini presenti in trasmissione sono non solo più numerosi in tutte le 
fasce anagrafiche, ma si addensano nelle fasce più anziane. Il distacco tra i generi si fa infatti massimo 
ƴŜƭƭŜ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ άсрҌέΣ ŘƻǾŜ ƛƭ тпΣм҈ ŘŜƭ ǎƻǘǘƻŎŀƳǇƛƻƴŜ ŝ ǳƻƳƻ Ŝ ǎƻƭƻ ƛƭ нрΣф҈ ŘƻƴƴŀΣ Ŝ άрл-спέΣ ŘƻǾŜ 
il 71,1% è uomo e il 28,7% donna. 
La distanza si riduce sensibilmente neƭƭŜ ŦŀǎŎŜ άл-мнέ όрсΣт҈ a Ǿǎ пнΣу҈ CύΣ άор-пфέ όрсΣп҈ a Ǿǎ 
поΣс҈ Cύ Ŝ άму-опέ όроΣн҈ a Ǿǎ псΣр҈ Cύ Ŝ ǎŦƛƻǊŀ ƭΩŀƴƴǳƭƭŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ǉǳŜƭƭŀ άмо-мтέ όрлΣф҈ a Ǿǎ пуΣт҈ 
F). Nel caso di questa variabile è la sezione orizzontale del sottocampione a fornire però il quadro più 
ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻΣ ǉǳŜƭƭŀ ƛƴǘǊŀƎŜƴŜǊŜΥ ǎŜ ǇŜǊ Ǝƭƛ ǳƻƳƛƴƛ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ǎƛ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŎƛŀ άрл-спέ 
όорΣо҈ύ ŜΣ ŀ ǎŜƎǳƛǊŜΣ ƛƴ ǉǳŜƭƭŜ άор-пфέ όноΣп҈ύ Ŝ άсрҌέ όмоΣт҈ύΣ ǇŜǊ ƭŜ ŘƻƴƴŜ ƭŀ numerosità maggiore 
si addensa nella fascia άор-пфέ (30,8%) e, ŀ ǎŜƎǳƛǊŜΣ ƛƴ ǉǳŜƭƭŜ άрл-спέ όнпΣо҈ύ Ŝ άму-опέ όмпΣн҈ύΦ 
Complessivamente, si hanno in percentuale più donne dagli 0 ai 49 anni e più uomini dai 50 anni in 
su. 
¦ƴŀ ŀƴƴƻǘŀȊƛƻƴŜΣ ƛƴŦƛƴŜΣ ǎǳƭƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέΣ ƴŜƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƻƴƻ ŎƻƭƭƻŎŀǘŜ ƛƴ ǇǊƛƳƛǎ ƭe voci 
fuori campo ma anche le persone presenti in scena ma con il volto non riconoscibile perché oscurato 
o perché di spalle (è il caso di testimoni di processi o di pentiti intervistati, per esempio): qui la 
prevalenza è comunque del genere maschile, ma con uno scarto di 58,1% a 41%. 
[ŀ ǇǊŜǎŀ ŘΩŀǘǘƻ ŘŜƭƭŜ ŦŀǎŎŜ Řƛ ŜǘŁ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƛ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀƴƻ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƭŜ ŘƻƴƴŜ ǇƻǘǊŜōōŜ ŦŀǊ 
pensare che sia in atto quella forma di pregiudizio e svalorizzazione in ragione della loro età (che per 
lo più ha luogo nei confronti delle persone anziane) citŀǘŀ ƛƴ ƭŜǘǘŜǊŀǘǳǊŀ ŎƻƳŜ ΨageismoΩ. Qualora 
corroborata dalle evidenze, questa circostanza renderebbe infatti la discriminazione di genere di tipo 
intersezionale: ad esserne colpite sarebbero infatti per lo più le donne meno giovani, considerate 
televisivamente meno appetibili dei loro coetanei. Per valutare la sussistenza di tale pregiudizio 
ƛƴǘŜǊǎŜȊƛƻƴŀƭŜ ǎƛ ŝ ǊƛǘŜƴǳǘƻ ǳǘƛƭŜ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀ ǳƴŀ ǊƛǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ ƛƴ ŀǎǎŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ άbƻƴ 
ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέΦ L ƴǳƳŜǊƛ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ Ŝ ǇŜǊǎƻƴŀƎƎƛ ǎŎŜƴŘƻƴƻ ƛƴ ǘŀƭ modo a 25.548: per il 63,9% maschi, per 
il 35,9% femmine e per lo 0,1% non binari. 
Ferma restando, anche in questo caso, la scontata prevalenza numerica degli uomini in tutte le fasce 
di età, il cluster di dati al netto di άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέ (cfr. le tavole 11 d, e, f) conferma la fascia άрл-спέ 
come quella più popolata, con il отΣу҈ ŘŜƛ Řŀǘƛ όǾǎ ƛƭ омΣн҈ ŎƘŜ ǎƛ ƻǘǘƛŜƴŜ ƛƴŎƭǳŘŜƴŘƻ ƭŜ ŦƛƎǳǊŜ άbƻƴ 
ŘŜŦƛƴƛōƛƭƛέύΦ {ŜƎǳŜ ƭŀ ŦŀǎŎƛŀ άор-пфέΣ Ŏƻƴ ƛƭ омΣт҈ όǾǎ нсΣм҈ύ Ŝ ƭŀ άсрҌέΣ Ŏƻƴ ƛƭ мпΣн҈ όǾǎ ммΣт҈ύΦ [ŀ 
segmentazionŜ ƛƴ ŦŀǎŎŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ƎŜƴŜǊŜ ǇǊƻŘǳŎŜ ǳƴ ǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ǎǇƻǎǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǾŀƭƻǊƛ 
ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛΥ ǘǊŀ Ǝƭƛ ǳƻƳƛƴƛ ƛƭ пнΣм҈ ǊƛŎŀŘŜ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŎƛŀ άрл-спέ όǾǎ орΣо҈ύΣ ƛƭ нтΣф҈ ƴŜƭƭŀ άор-пфέ όǾǎ 
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23,4) e il 16,4% ƴŜƭƭŀ άсрҌέ όǾǎ моΣт%). Per le donne la fascia più rappresentativa, la άор-пфέ, tocca il 
38,4% (vs 30,4%ύ Ŝ ǉǳŜƭƭŀ ŀ ǎŜƎǳƛǊŜΣ ƭŀ άрл-спέΣ ƛƭ олΣн҈ όǾǎ нпΣо҈ύΦ vǳŜƭƭŀ άму-опέΣ ƛƴ ŎǳƛΣ 
ŎƻƴǘŜƎƎƛŀƴŘƻ ƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέΣ ƭŜ ŘƻƴƴŜ ŀƳƳƻƴǘŀǾŀƴƻ ŀƭ мпΣн҈ ŘŜƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜΣ ƻǊŀ 
ammonta al 17,6%, Řƛ ŎƻƴǘǊƻ ŀƭƭΩммΣо҈ ŘŜƎƭƛ ǳƻƳƛƴƛ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀ ŜǘŁΦ     
 
Tavola 11a. La presenza di persone e personaggi in scena: valori assoluti per generi e per ŦŀǎŎŜ ŘΩetà 

 
Tavola 11b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singoli generi e per ŦŀǎŎŜ ŘΩetà 

 
Tavola 11c. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per ǎƛƴƎƻƭŜ ŦŀǎŎŜ ŘΩetà 

 
Tavola 11d. La presenza di persone e personaggi in scena: valori assoluti per generi e per ŦŀǎŎŜ ŘΩetà al netto della voce 
άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέ 

 

Genere personaggi Età Totale 

Minore 0-12 Minore 13-17 18-34 35-49 50-64 65+ Non definibile 

M 114 250 1850 4561 6879 2679 3179 19512 

F 86 239 1618 3524 2776 935 2246 11424 

Transgender 0 1 4 4 13 1 4 27 

Altro 1 1 8 2 1 1 43 57 

Totale 201 491 3480 8091 9669 3616 5472 31020 

Genere personaggi Età Totale 

Minore 0-12 Minore 13-17 18-34 35-49 50-64 65+ Non definibile 

M 0,6% 1,3% 9,5% 23,4% 35,3% 13,7% 16,3% 100,0% 

F 0,8% 2,1% 14,2% 30,8% 24,3% 8,2% 19,7% 100,0% 

Transgender 0,0% 3,7% 14,8% 14,8% 48,1% 3,7% 14,8% 100,0% 

Altro 1,8% 1,8% 14,0% 3,5% 1,8% 1,8% 75,4% 100,0% 

Totale 0,6% 1,6% 11,2% 26,1% 31,2% 11,7% 17,6% 100,0% 

Genere personaggi Età Totale 

Minore 0-12 Minore 13-17 18-34 35-49 50-64 65+ Non definibile 

M 56,7% 50,9% 53,2% 56,4% 71,1% 74,1% 58,1% 62,9% 

F 42,8% 48,7% 46,5% 43,6% 28,7% 25,9% 41,0% 36,8% 

Transgender 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 

Altro 0,5% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Genere personaggi Età Tot 

Minore 0-12 Minore 13-17 18-34 35-49 50-64 65+ 

M 114 250 1850 4561 6879 2679 16333 

F 86 239 1618 3524 2776 935 9178 

Transgender 0 1 4 4 13 1 23 

Altro 1 1 8 2 1 1 14 

Totale 201 491 3480 8091 9669 3616 25548 
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Tavola 11e. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singoli generi e per ŦŀǎŎŜ ŘΩetà al netto della 
ǾƻŎŜ άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέ 

 
Tavola 11f. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per ǎƛƴƎƻƭŜ ŦŀǎŎŜ ŘΩetà al netto della 
ǾƻŎŜ άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέ 

 
 
 
3.3.7.2 La collocazione sociodemografica del genere femminile: orientamento sessuale 
 
Si tratta, come anticipato, di una delle categorie sociali di più difficile gestione, per via del rischio di 
effetti di inferenze interpretative dovute allΩazione di bias cognitivi in chi deve rilevarla. 
¢ŀƭŜ ǎŎƛǾƻƭƻǎƛǘŁ ŘƻǾǊŁ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀƳŜƴǘŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀǊŜ ƴŜƭ ŦǳǘǳǊƻ ǇǊƻǎǎƛƳƻΣ ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŘŜƭ 
ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻΣ ǳƴ ƭŀǾƻǊƻ Řƛ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ǎǳƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ǎŜǎǎǳŀƭŜΣ ǇŜǊŀƭǘǊƻ ŀƴŎƻǊŀ 
spesso sovrapposto alla questione del non binarismo dei generi. Per una persona non binaria, infatti, 
proprio come per una persona che si riconosce pienamente in uno dei due generi binariΣ ƭΩŀǘǘǊŀȊƛƻƴŜ 
ǎŜǎǎǳŀƭŜ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎŜ ǎƻƭƻ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΦ 
Non ci si stupirà, pertanto, che le percentuali maggiori sono state riferite, sia per uomini sia per 
ŘƻƴƴŜΣ ŀƭƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέΦ Per i generi non binari al contrario ς e stavolta per ragioni 
che potranno chiarirsi recuperando i sottotemi su cui sono chiamati a intervenire ς, la predominanza 
ŀǎǎƻƭǳǘŀ ŝ ŘŜƭƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ [D.¢vLҌΦ   
Nel caso del ƎŜƴŜǊŜ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜΣ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ŜǎǇƭƛŎƛǘŀƳŜƴǘŜ ŜǘŜǊƻǎŜǎǎǳŀƭŜ ŝ ǎǘŀǘƻ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛǳǘƻ ƴŜƭ 
40,1% del sottocampione di attivazioni relativo a questo genere; quello LGBTQI+ nello 0,5%, mentre 
ƴŜƭ ǊŜǎǘŀƴǘŜ рфΣп҈ ŝ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƻ άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέ.  
 
 
 

Genere personaggi Età Tot 

Minore 0-12 Minore 13-17 18-34 35-49 50-64 65+ 

M 0,7% 1,5% 11,3% 27,9% 42,1% 16,4% 100,0% 

F 0,9% 2,6% 17,6% 38,4% 30,2% 10,2% 100,0% 

Transgender 0,0% 4,3% 17,4% 17,4% 56,5% 4,3% 100,0% 

Altro 7,1% 7,1% 57,1% 14,3% 7,1% 7,1% 100,0% 

Totale 0,8% 1,9% 13,6% 31,7% 37,8% 14,2% 100,0% 

Genere personaggi Età Tot 

Minore 0-12 Minore 13-17 18-34 35-49 50-64 65+ 

M 56,7% 50,9% 53,2% 56,4% 71,1% 74,1% 63,9% 

F 42,8% 48,7% 46,5% 43,6% 28,7% 25,9% 35,9% 

Transgender 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Altro 0,5% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



30  

Tavola 12a. La presenza di persone e personaggi in scena: valori assoluti per generi e per orientamento sessuale 

 
Tavola 12b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singoli generi e per orientamenti sessuali 

 
Tavola 12c. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per singolo orientamento sessuale 

 
 
 
3.3.7.3 La collocazione sociodemografica del genere femminile: provenienza geografica 
 
Il dato relativo alla provenienza restituisce un profilo europeo (27 Paesi + Regno Unito) in modo 
massiccio per entrambi i ƎŜƴŜǊƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛΣ ŀǇǇŀƛŀǘƛ ŀƭ фпΣр҈Φ [ΩŜǎƛƎǳŀ ǉǳƻǘŀ ǊŜǎǘŀƴǘŜ ǎƛ ŘƛǎǘǊƛōǳƛǎŎŜ ƛƴ 
modo leggermente diverso, con prevalenza, per le donne, di America settentrionale (1,1%) e paesi 
europei non UE. Sarebbe interessante, in prossime iniziative, distinguere tra Italia e gli altri 27 paesi 
UE con il duplice intento di promuovere un ulteriore livello di coesione sociale sovranazionale e 
aiutare al contempo a comprendere se nelle rappresentazioni coinvolgenti altri paesi possano agire  
preconcetti e di quale natura. Data la specificità, se non unicità, della condizione culturale e linguistica 
italiana sarebbe del resto interessante misurare anche che tipo di narrazione con le tante identità 
locali distribuite nel paese e le loro culture e varietà linguistiche. Il rischio di appiattire la 
ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǎǳ ǎǘŜǊŜƻǘƛǇƛ ǎƻŎƛŀƭƛ Ŝ ŎǳƭǘǳǊŀƭƛ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭƭΩLǘŀƭƛŀ ŝ ƛƴŦŀǘǘƛ ŘǳǇƭƛŎŜΣ ƛƴ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴȊŀ 
della comune origine romanza della gran parte delle varietà linguistiche diffuse nel paese. 
 
 
 
 
 

Genere personaggi Orientamento Sessuale Totale 

Etero Persone LGBTQI+ Non definibile 

M 7255 218 12039 19512 

F 4576 59 6789 11424 

Transgender 2 23 2 27 

Altro 5 5 47 57 

Totale 11838 305 18877 31020 

Genere personaggi Orientamento Sessuale Totale 

Etero Persone LGBTQI+ Non definibile 

M 37,2% 1,1% 61,7% 100,0% 

F 40,1% 0,5% 59,4% 100,0% 

Transgender 7,4% 85,2% 7,4% 100,0% 

Altro 8,8% 8,8% 82,5% 100,0% 

Totale 38,2% 1,0% 60,9% 100,0% 

Genere personaggi Orientamento Sessuale Totale 

Etero Persone LGBTQI+ Non definibile 

M 61,3% 71,5% 63,8% 62,9% 

F 38,7% 19,3% 36,0% 36,8% 

Transgender 0,0% 7,5% 0,0% 0,1% 

Altro 0,0% 1,6% 0,2% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola 13a. La presenza di persone e personaggi in scena: valori assoluti per generi e per provenienza geografica 

 
Tavola 13b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singolo genere e per provenienze geografiche 

 
Tavola 13c. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per singola provenienza geografica 
 

 

 
 
3.3.7.4 La collocazione sociodemografica del genere femminile: classe socio-economica 
 
La classe sociale delle persone rappresentate è stata rilevata in tutti i casi in cui tale dato era noto o 
dichiarato o comunque chiaramente ricavabile dal contesto. Questa scelta spiega la numerosità 
ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘŜ Řƛ άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέΦ Rispetto al sottocampione pertinente con questa variabile i soggetti 
maschili risultano percentualmente maggiori in tutte le categorie, ma sovrastano quelli femminili in 
particolŀǊŜ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŎƛŀ ǇƛǴ ŀƭǘŀΣ ά!ƭǘŀ ǎƻŎƛŜǘŁ Ŝ ¦ǇǇŜǊ aƛŘŘƭŜ /ƭŀǎǎέΣ Ŏƻƴ ƛƭ суΣу҈ Řƛ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛΦ tŜǊ ƭŜ 
donne la classe sociale più ricorrente è quella media, con il 40,6% di attivazioni. Una soglia simile è 
stata registrata per le donne provenienti dŀ Ŏƭŀǎǎƛ ǎƻŎƛŀƭƛ ƳŜƴƻ ŀōōƛŜƴǘƛ όά[ƻǿŜǊ aƛŘŘƭŜ /ƭŀǎǎέ офΣп҈ύ 
e da condizioni di marginalità economica (37,3%); dato, questo, legato a doppio nodo a quello delle 
categorie del social standing a predominanza femminile. 

Genere 
personaggi 

Provenienza geografica Totale 

Unione 
europea (27 

paesi + Regno 
Unito) 

Altri paesi 
europei non 

Ue 28 

Africa Asia America 
settentrionale 

America 
centro-

meridionale 

Oceania Non definibile 

M 18442 172 87 211 185 162 5 248 19512 

F 10794 118 45 118 120 64 1 164 11424 

Transgender 24 0 0 1 0 0 0 2 27 

Altro 35 2 0 2 0 0 0 18 57 

Totale 29295 292 132 332 305 226 6 432 31020 

Genere 
personaggi 

Provenienza geografica Totale 

Unione 
europea (27 

paesi + Regno 
Unito) 

Altri paesi 
europei non 

Ue 28 

Africa Asia America 
settentrionale 

America 
centro-

meridionale 

Oceania Non definibile 

M 94,5% 0,9% 0,4% 1,1% 0,9% 0,8% 0,0% 1,3% 100,0% 

F 94,5% 1,0% 0,4% 1,0% 1,1% 0,6% 0,0% 1,4% 100,0% 

Transgender 88,9% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 100,0% 

Altro 61,4% 3,5% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 31,6% 100,0% 

Totale 94,4% 0,9% 0,4% 1,1% 1,0% 0,7% 0,0% 1,4% 100,0% 

Genere 
personaggi 

Provenienza geografica Totale 

Unione 
europea (27 

paesi + Regno 
Unito) 

Altri paesi 
europei non 

Ue 28 

Africa Asia America 
settentrionale 

America 
centro-

meridionale 

Oceania Non definibile 

M 63,0% 58,9% 65,9% 63,6% 60,7% 71,7% 83,3% 57,4% 62,9% 

F 36,8% 40,4% 34,1% 35,5% 39,3% 28,3% 16,7% 38,0% 36,8% 

Transgender 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 

Altro 0,1% 0,7% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Scorporata la quantità di attivazioni (3.896) ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘƛ ŀƭƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōiƭŜέ e ricalcolata 
ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ άǇƛŜƴŜέ ǇŜǊ ƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ƎŜƴŜǊƛΣ la distribuzione del genere femminile per 
le diverse classi non si discosta minimamente da quella che annovera la categoria άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέ, 
come si può evincere dalla tavola 14e. 
 
Tavola 14b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singolo genere e per classi socio-economiche 

 
Tavola 14c. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per singola classe socio-economica  

 
Tavola 14d. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singolo genere per classi socio-economiche al 
ƴŜǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Genere personaggi Classe socio-economica Totale 

Alta società e Upper 
Middle Class 

Middle Class Lower Middle Class Marginalità 
economica e sociale 

Non definibile 

M 41,9% 38,7% 6,8% 1,1% 11,6% 100,0% 

F 32,1% 45,3% 7,5% 1,1% 14,0% 100,0% 

Transgender 48,1% 25,9% 3,7% 0,0% 22,2% 100,0% 

Altro 33,3% 8,8% 3,5% 0,0% 54,4% 100,0% 

Totale 38,3% 41,1% 7,0% 1,1% 12,6% 100,0% 

Genere personaggi Classe socio-economica Totale 

Alta società e Upper 
Middle Class 

Middle Class Lower Middle Class Marginalità 
economica e sociale 

Non definibile 

M 68,8% 59,3% 60,5% 62,7% 58,1% 62,9% 

F 30,9% 40,6% 39,4% 37,3% 40,9% 36,8% 

Transgender 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 

Altro 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,8% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Genere personaggi Classe socio-economica Totale 

Alta società e Upper 
Middle Class 

Middle Class Lower Middle Class Marginalità economica e 
sociale 

M 47,4% 43,8% 7,6% 1,2% 100,00% 

F 37,3% 52,7% 8,7% 1,3% 100,00% 

Transgender 61,9% 33,3% 4,8% 0,0% 100,00% 

Altro 73,1% 19,2% 7,7% 0,0% 100,00% 

Totale 43,8% 47,0% 8,0% 1,2% 100,00% 
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Tavola 14e. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi per singola classe socio-economiche al 
ƴŜǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ άbƻƴ ŘŜŦƛƴƛōƛƭŜέ 

 
 
 
3.3.7.5 La collocazione sociodemografica del genere femminile: posizione sociale (social standing) 
 
Le risultanze e le considerazioni sopra espresse in merito alla classe sociale di provenienza si 
completano con quelle relative al posizionamento sociale, termine col quale si indica il luogo 
simbolico che un individuo occupa ŀƭƭϥƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƛƴ Ŏǳƛ ŀƎƛǎŎŜ e che riflette le 
ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ŘŜƭ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƎƭƛ ŀƭǘǊƛ ƳŜƳōǊƛ ŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ stessa. Non è peraltro escluso 
che tale complementarietà possa talvolta comportare una sovrapposizione, per ragioni connesse con 
la maggiore possibilità di occupazione di posizioni di maggior prestigio da parte di chi proviene 
dallΩŀƭǘŀ ǎƻŎƛŜǘŁ ƻ Řŀƭƭŀ Upper Middle Class. !ƭƭΩƻccupazione di una posizione corrisponde, inoltre, un 
certo grado di apprezzamento da parte della società, cosa che rende questo tratto distintivo tra i più 
carichi di significato tra quelli che concorrono alla rappresentazione identitaria del genere femminile 
offerta al pubblico della TV.  

In riferimento al campione esaminato, si può affermare che permangono squilibri sensibili quanto 
alla posizione sociale delle donne presenti in trasmissione o rappresentate. La presenza femminile 
domina, con percentuali relative esorbitanti rispetto agli uomini, ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řelle categorie άCƛƎǳǊŀ 
legata alla cura ŘŜƭƭŀ Ŏŀǎŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀέ όурΣн҈ύ e ά{ŜȄ ǿƻǊƪŜǊέ (81,3% vs 6,3% M e 12,5 
Transgender), a cui seguono, con quote significative ma meno eclatanti, i άwǳƻƭƛ ŦŀƳƛƭƛŀǊƛέ (65%, erano 
il 63% nel 2020) e le άCƛƎǳǊŜ Řƛ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝκƻ ǇǎƛŎƻƭƻƎƛŎŀέ (61,7%). Di poco superiore alla 
ǇŜǊŦŜǘǘŀ ǇŀǊƛǘŁ ŝ ƭŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ άwŜΣ ǊŜƎƛƴŀΣ ƳƻƴŀǊŎŀΣ ƴƻōƛƭƛέ όрлΣр҈, con un contributo importante 
di attivazioni da addurre alla Regina Elisabetta II); di poco inferiori sono, invece, quelle relative alle 
ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ ά{ƻƎƎŜǘǘƻ ŦǊŀƎƛƭŜΣ ōƛǎƻƎƴƻǎƻΣ ǎƻŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ƳŀǊƎƛƴŀƭƛȊȊŀǘƻέ όпу҈ύΣ άLƳǇƛŜƎŀǘŀΣ ƭŀǾƻǊŀǘǊƛŎŜ 
ƴŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛέ όпуΣс҈ύΣ ά.ŀƳōƛƴŀΣ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜέ όпуΣс҈ύΣ ά{ǘǳŘŜƴǘŜǎǎŀέ όптΣп҈ύ ŜŘ ά!ƭǘǊƻέ όп7,5%).  

tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭŜ άtǊƻŦŜǎǎƛƻƴƛǎǘŜ ŘŜƛ ƳŜŘƛŀ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƛ Ŝ ŘŜƭƭƻ ǎǇŜǘǘŀŎƻƭƻ όes. conduzione, regia, 
ǎŎǊƛǘǘǳǊŀ ŀǳǘƻǊƛŀƭŜΣ ƎƛƻǊƴŀƭƛǎƳƻΣ ŎǊŜǿύέ ƭŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ ŦŜƳƳƛƴƛƭƛ ǎƛ ŀǘǘŜǎǘŀ ŀƭ ппΣо҈ όǾǎ 
пнΣт҈ ƴŜƭ нлнлύ Ŝ ŀƭ прΣр҈ ǉǳŜƭƭŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀ άtǊƻŦŜǎǎƛƻƴƛǎǘŀ ŘŜƛ ƳŜŘƛŀ ŘƛƎƛǘŀƭƛ όŜǎΦ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜǊΣ 
ȅƻǳǘǳōŜǊΣ ōƭƻƎƎŜǊΣ ŜǘŎΦύέΦ  

Nel Ǌǳƻƭƻ Řƛ ά/ŜƭŜōǊƛǘŁΣ ŀǊǘƛǎǘŀΣ ƳŀŜǎǘǊŀƴȊŀ ŀǊǘƛǎǘƛŎŀέ ƭŜ ŘƻƴƴŜ ŀƳƳƻƴǘŀƴƻ ŀƭ орΣо҈ όǾǎ отΣс҈ ƴŜƭ 
нлнлύΣ ƛƴ άCƛƎǳǊŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǊƛŎŜǊŎŀ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛŎŀ ƛƴ ŀƳōƛǘƻ ǎŀƴƛǘŀǊƛƻέ ǎƛ ŀǘǘŜǎǘŀƴƻ ŀƭ нрΣр҈ όǾǎ 
27,2% nel 2020) e sfiorano solo il 20%, in continuità con ƭΩŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜΣ ƛƴ άCƛƎǳǊŀ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭŜΣ 
ǇƻƭƛǘƛŎŀΣ Řƛ ǇǳōōƭƛŎŀ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜέ όмфΣп҈ύ Ŝ ƛƴ άCƛƎǳǊŀ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀΣ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛŀΣ ƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊƛŀƭŜέ 
όмфΣр҈ύΦ 5ŀ ǎŜƎƴŀƭŀǊŜ ƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ƛƴ άCƛƎǳǊŀ ƛƴƎŜƎƴŜǊƛǎǘƛŎŀΣ ǘŜŎƴƛŎŀΣ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀέΣ ŀƭ 
20,4% vs iƭ мтΣф҈ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊƛƳŀΣ Ŝ ƛƭ нп҈ Řƛ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ Řƛ άCƛƎǳǊŀ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛŎŀ Ŝκƻ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎŀέΦ 

bŜƭƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ άCƻǊȊŜ ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ Ŝ ŦƻǊȊŜ ŀǊƳŀǘŜέ ǊŀƎƎƛǳƴƎƻƴƻ ƛƭ мтΣу҈ όŜǊŀƴƻ ƛƭ мтΣо҈ ƴŜƭ нлнлύ Ŝ 
tra le figure religiose cattoliche il 16,8%.  

Genere personaggi Classe socio-economica Totale 

Alta società e Upper 
Middle Class 

Middle Class Lower Middle Class Marginalità economica e 
sociale 

M 
68,8% 59,3% 60,5% 62,7% 63,59% 

F 
30,9% 40,6% 39,4% 37,3% 36,24% 

Transgender 
0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,08% 

Altro 
0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,10% 

Totale 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 
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Nel complesso, il posizionamento sociale della figura femminile restituito dalla rilevazione 2021 
conferma e spesso rinforza le considerazioni già espresse in occasione del precedente monitoraggio. 
Pur tenendo conto delle esigenze di rappresentazione di settori nei quali, nella realtà sociale, la 
presenza delle donne è limitata, sembrano permanere però retaggi di antichi pregiudizi contro la 
competenza femminile. Possono esserne ritenute spie i numeri di donne nelle rubriche sportive ς il 
17,6% vs il 19,9% del 2020, valore ritenuto già critico ς e per ragioni legate alla presenza, invece 
maggioritaria, nella pratica professionale, quelli di donne nella scuola e nella formazione, dove le 
professioniste rappresentate sono state solo il 35,9% (vs 35,5% nel 2020). 
La composizione del posizionamento offerto al genere femminile si allinea, inoltre, rinforzandolo, al 
pregiudizio ancora molto diffuso nei confronti della parità di genere, presente persino 
ƴŜƭƭΩƛƳƳŀƎƛƴŀǊƛƻ ŀǾŜƴǘŜ ŀ ŎƘŜ ŦŀǊŜ Ŏƻƴ ƳŀƭŀǾƛǘŀ Ŝ ŎǊƛƳƛƴŀƭƛǘŁ, a proposito del quale vale la pena 
menzionare il caso della distorsione cognitiva ƴŜƭƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ di responsabilità di omicidi efferati, 
dove il combinato di conoscenza del livello inferiore di testosterone (dato biologico) e ƭΩŀǘǘŜǎŀ Řƛ 
manifestazioni aggressive più contenute per effetto dei modelli culturali di educazione di genere 
socialmente diffusi può portare chi indaga, in assenza di formazione specifica, a non profilare una 
donna come responsabile di un omicidio.6  
In criminologia, del resto, il basso numero assoluto e percentuale di donne che delinquono ha 
costituito ƛƭ ŎǊƛǘŜǊƛƻ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƛǾƻ ŘŜƭƭΩƛƴŦŜǊƛƻǊƛǘŁ ŘŜƭƭŀ Řƻƴƴŀ ŀƴŎƘŜ ƛƴ ǉǳŜǎǘƻ ǎŜǘǘƻǊŜ e anche dopo 
decenni dalla morte di Cesare Lombroso, che con il suo La donna delinquente, la prostituta e la donna 
normale, del 1893, aveva posato la pietra angolare del ragionamento. Spiegava infatti Lombroso che 
άla causa della minore diffusione della criminalità femminile era da individuarsi nella maggiore 
debolezza e stupidità delle donne rispetto agli uomini, anche se abbiamo difatti visto quanto numerose 
siano le cause che conservano onesta la donna (maternità, pietà, debolezza ecc.). Ora, se nonostante 
tanti ostacoli una donna commette delitti è segno che la sua malvagità è enorme, perché è riuscita a 
rovesciar tutti quegli impedimentiέ.7 
 
Con lo scopo di contribuire fattivamente ŀ ŦŀǊ ŜƳŜǊƎŜǊŜ ƭΩŀȊƛƻƴŜ discriminante di questi pattern 
comunemente sottostimati, nel 2020 il Programma di sviluppo delle Nazioni unite (UNDP) ha 
pubblicato il primo DŜƴŘŜǊ ǎƻŎƛŀƭ ƴƻǊƳǎ ƛƴŘŜȄ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ rapporto Human development 
perspectives: Tackling social norms, a game changer for gender inequalities.8 Dal rapporto, che misura 
il modo in cui le credenze e le norme sociali ostacolano la parità di genere, sono riprese le seguenti 
informazioni, disponibili anche in italiano sul sito di ASVISΣ ƭΩ!ƭƭŜŀƴȊŀ ƛǘŀƭƛŀƴŀ ǇŜǊ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ 
sostenibile, qui citato: άSecondo il Gender social norms index, il 91% degli uomini e l'86% delle donne 
mostrano almeno un chiaro pregiudizio verso l'uguaglianza di genere. Ad esempio, durante gli anni 
ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ƭŜ ǎƻŎƛŜǘŁ ƛƴŎƻǊŀƎƎƛŀƴƻ ǎǇŜǎǎƻ ƭŜ ǊŀƎŀȊȊŜ ŀ ŘƛǾŜƴǘŀǊŜ ǘǳǘǘƻ ŎƛƼ ŎƘŜ ǾƻƎƭƛƻƴƻ Ŝ Řƛ Ŏǳƛ ǎƻƴƻ 
ŎŀǇŀŎƛΣ Ƴŀ ƭŜ ǎǘŜǎǎŜ ǎƻŎƛŜǘŁ ǘŜƴŘƻƴƻ ŀ ōƭƻŎŎŀǊŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŘŜƭƭŜ ŘƻƴƴŜ ŀƭƭŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ apicali. A livello 
globale, quasi il 50% delle persone intervistate afferma che gli uomini siano leader politici migliori e 
più del 40% ritiene che siano dirigenti aziendali più capaci rispetto alle donne. ώΧϐ vǳŀƴŘƻ ǎƛ ǇŀǊƭŀ Řƛ 
maggiori responsabilità, leadership politica e profitti, ancora oggi le donne si scontrano con un vero e 
ǇǊƻǇǊƛƻ άǎƻŦŦƛǘǘƻ Řƛ ǾŜǘǊƻέΦ Lƴ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ǳƻƳƛƴƛ Ŝ ŘƻƴƴŜ Ǿƻǘŀƴƻ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ǎǘŜǎǎƛ ŘƛǊƛǘǘƛ ƳŀΣ ƴƻƴƻǎǘŀƴǘŜ Ŏƛ ǎƛŀ 
parità alla base della partecipazione politica, nel momento in cui si parla di potere politico, le donne 
appaiono gravemente sottorappresentate. Maggiore è il potere e la responsabilità, maggiore è il 

 
6 Sul tema delle errate valutazioni delle cause di omicidio per effetto di bias cognitivi si può leggere il seguente saggio, 
incentrato sulle morti di bambini/e ma nelle premesse e nella metodologia applicabile a tutte le categorie sociali 
ǎǾŀƴǘŀƎƎƛŀǘŜΥ 5ǊƻǊΣ LΦΣ aŜƭƛƴŜƪΣ WΦΣ !ǊŘŜƴΣ WΦ[ΦΣ YǳƪǳŎƪŀΣ WΦΣ IŀǿƪƛƴǎΣ {ΦΣ /ŀǊǘŜǊΣ WΦ ŀƴŘ !ǘƘŜǊǘƻƴΣ 5Φ{Φ όнлнмύΣ ά/ƻƎƴƛǘƛǾŜ bias 
ƛƴ ŦƻǊŜƴǎƛŎ ǇŀǘƘƻƭƻƎȅ ŘŜŎƛǎƛƻƴǎέΣ J Forensic Sciences, Feb. 2021 (https://doi.org/10.1111/1556-4029.14697  
7 https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/21/reati-commessi-donne-italia  
8 https://hdr.undp.org/sites/default/files/hd_perspectives_gsni.pdf  

https://doi.org/10.1111/1556-4029.14697
https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/21/reati-commessi-donne-italia
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hd_perspectives_gsni.pdf
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divario di genere. Le donne, sottolinea il Rapporto, affrontano aspettative sociali che le vedono 
casalinghe e badanti, mentre ci si aspetta che gli uomini siano i capifamiglia. Queste norme sociali, 
così radicate, escludono le donne dal processo decisionale familiare e comunitario, limitandone le 
opportunità, con il risultato che in molti Paesi donne e ragazze non possono esprimere il loro pieno 
potenziale. Ancora più preoccupante, nonostante decenni di progressi nella promozione dei diritti delle 
donne, è che in alcuni Paesi la tendenza ai pregiudizi verso l'uguaglianza di genere sia in aumento, 
Ŏƻƴ ƛ ƎƛƻǾŀƴƛ ƳŜƴƻ ǊŜŎŜǘǘƛǾƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƎƭƛ ŀŘǳƭǘƛΦ ώΧϐ {ŜŎƻƴŘƻ ƛƭ wŀǇǇƻǊǘƻ ƭŜ ƴƻǊƳŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŎŀƳōƛŀǊŜ 
man mano che le economie si sviluppano, con le nuove tecnologie legate alla comunicazione, con 
ƴǳƻǾŜ ƭŜƎƎƛ ƻ Ŏƻƴ ƭΩŀǘǘƛǾƛǎƳƻ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝ ǇƻƭƛǘƛŎƻΦ ώΧϐ Le politiche possono fornire una solida base ma 
potrebbero non essere sufficienti per eliminare le disuguaglianze più radicate. Cambiare le relazioni di 
potere tra gli individui all'interno di una comunità, conclude il Rapporto, o sfidare ruoli di genere può 
fare la differenza, così come può farlo includere gli uomini nelle politiche di uguaglianzaέ.9 
Perché questa sfida possa avere delle chance, la comunicazione, che non a caso figura trŀ ƛ άƎƻŀƭǎέ 
ŘŜƭƭΩ!ƎŜƴŘŀ нлол, deve contribuire a un riposizionamento di genere rifuggendo scelte di 
rappresentazione comode perché consolidate e facilmente riconoscibili. 
E poiché il posizionamento sociale costituisce il carico informativo che va a completare quanto 
ŎƻƳǳƴƛŎŀǘƻ ŘŀƭƭΩƛƳƳŀƎƛƴŜ ŘŜƭ ŎƻǊǇƻ Ŝ Řŀƛ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛ Řŀ Ŝǎǎƻ ǇǊƻŘƻǘǘƛΣ ǎƛ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜ ǉǳŀƴǘƻ ŀƴŎƻǊŀ Ŏƛ 
sia da fare in generale per poter almeno mitigare questa discriminazione rappresentazionale e 
insieme di sostanza.  
 
  

 
9 https://asvis.it/goal5/home/390-5348/parita-di-genere-il-90-della-popolazione-ha-pregiudizi-verso-le-donne 

https://asvis.it/goal5/home/390-5348/parita-di-genere-il-90-della-popolazione-ha-pregiudizi-verso-le-donne


36  

 
Tavola 15b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per posizione sociale (risultati in ordine 
decrescente di presenza del genere femminile nelle diverse posizioni) 

 

 
 
3.3.7.6 La collocazione sociodemografica del genere femminile: abilismo 
 
Premesso che di abilismo si tratterà nel contesto del pluralismo sociale, laddove si commenteranno 
i dati censiti riferibili a disabilità e minoranze, in questa sede ci si limiterà a due considerazioni. La 
prima, numerica e dovuta al fatto che la rilevazione della disabilità ha avuto luogo a partire da 
persone e personaggi, verterà sul fatto che anche in questo contesto il rapporto tra soggetti di 
genere femminile e maschile non si discosta dalle percentuali già viste per la misurazione della 

 

Posizione sociale Genere   
Totale 

M F Transgender Altro 

Figura legata alla cura della casa e della persona 14,8% 85,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Sex worker 6,3% 81,3% 12,5% 0,0% 100,0% 

Ruolo familiare 34,9% 65,0% 0,1% 0,0% 100,0% 

Figura di assistenza sociale e/o psicologica 38,3% 61,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Re, regina, monarca, nobile 49,5% 50,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Soggetto fragile, bisognoso, socialmente marginalizzato 51,2% 48,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Bambin*, adolescente 51,0% 48,6% 0,0% 0,4% 100,0% 

Impiegat*, lavorat* nei servizi 51,4% 48,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Altro 51,8% 47,5% 0,2% 0,5% 100,0% 

Student* 52,4% 47,4% 0,0% 0,2% 100,0% 

Professionista dei media digitali (es. Influencer, Youtuber, Blogger etc) 53,6% 45,5% 0,0% 0,9% 100,0% 

Professionista dei media tradizionali e dello spettacolo (es. Conduzione, regia, 
scrittura autoriale, giornalismo, crew..) 

55,5% 44,3% 0,0% 0,1% 100,0% 

Pensionat* 59,3% 40,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

CƛƎǳǊŀ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ ƻ ƭŜƎŀǘŀ ŀƭ ƳƻƴŘƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǎƳƻ Ŝ ŘŜƭ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀǘƻ 59,1% 40,6% 0,2% 0,2% 100,0% 

Disoccupat* e Inoccupat* 58,2% 40,3% 0,0% 1,5% 100,0% 

Figura del mondo della scuola, della formazione, della cultura (es. docente, operatore 
culturale etc) 

64,1% 35,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Celebrità, artista, maestranza artistica 63,6% 35,3% 0,2% 0,8% 100,0% 

Artigian*, commerciante, operai* 68,4% 31,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Figure religiose (altre confessioni) 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Figura legale o operante nella sfera del diritto 72,6% 27,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

Figura legata al settore enogastronomico 73,2% 26,3% 0,5% 0,0% 100,0% 

Figura sanitaria e della ricerca scientifica in ambito sanitario 74,8% 25,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Figura scientifica e/o tecnologica 76,0% 24,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Figura ingegneristica, tecnica, informatica 79,6% 20,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

Figura economica, finanziaria, imprenditoriale 80,5% 19,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Figura istituzionale, politica, di pubblica amministrazione 80,6% 19,4% 0,1% 0,0% 100,0% 

Agricolt*, forestale, pescat* 80,8% 19,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Forze dell'ordine e forze armate 82,2% 17,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Arrestat*, indagat*, sospettat* di reato 82,4% 17,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Figura dello sport 82,4% 17,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Figure religiose (cattoliche) 83,2% 16,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Figura legata alla malavita e al criminale 89,9% 10,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Totale 62,9% 36,8% 0,1% 0,2% 100,0% 
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numerosità dei generi in generale: persone e personaggi femminili rilevati ammontano infatti al 
36,7%, di contro al 63,0% di quelli maschili.   
La seconda, invece sulla natura della disabilità rilevata, per la quale sono state previste tre 
sottocategorizzazioni: momentanea, cronica e legata alla vecchiaia. 
Il fatto che, sia in rapporto alla totalità del campione di persone e personaggi, sia guardando al solo 
genere femminile, la prima e la terza risultino appaiate percentualmente con lo 0,2% e la seconda, 
quella cronica, raddoppi la somma delle prime due ammontando ad un comunque poco consistente 
0,8%, alimenta il dubbio che la minore rappresentazione in assoluto, quella della disabilità legata 
alla vecchiaia, possa costituire un ƛƴŘƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ ƛƴǘŜǊǎŜȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƛ ŘǳŜ ǇǊŜƎƛǳŘƛȊƛ ǘŜƭŜǾƛǎƛǾƛΦ   
E che possa costituirlo in primis per le donne, laddove, se il rapporto 2:1 si fosse mantenuto, si 
avrebbe dovuto avere uno scarto di attestazioni che invece non si riscontra nel 43,4% di F vs 56,6% 
di M.   
 
Tavola 16b. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per singolo genere e per categorie di dis/abilità 

 
Tavola 16c. La presenza di persone e personaggi in scena: percentuali per generi e per singola categoria di dis/abilità 

 
 
 
3.4 La collocazione del genere femminile rispetto ai macrotemi trattati  
Trasversale e complementare sia al posizionamento per ruolo narrativo e televisivo, sia a quello per 
classe sociale e social standing, è il dato relativo ai (macro)temi per cui le donne sono chiamate a 
intervenire in trasmissione, posta la prevalenza dei soggetti maschili in tutte le categorie di 
argomenti.  

Le donne parlano di άtolitica internaέ nel 32,8% (30,9% nel 2020) e di άtolitica esteraέ nel 35,4% dei 
casi, di ά9conomiaέ nel 35,3% (32% nel 2020), di ά{cienza e saluteέ nel 35,9% (34,9% nel 2020). Gli 
ambiti nei quali le donne hanno invece maggiormente la parola sono le questioni sociali 47,2% (41,9% 
ƴŜƭ нлнлύ Ŝ ƭΩistruzione 44,4% (43,1% nel 2020). 

Adottando una prospettiva intragenere, riferita al genere femminile, i macrotemi più ricorrenti 
Ǌƛǎǳƭǘŀƴƻ ŜǎǎŜǊŜΣ ƴŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜΥ άvǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛέ όмуΣн҈ύΣ ά{ŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǎŀƭǳǘŜέ όмсΣф҈ύΣ ά!ǊǘŜΣ ǎǇŜǘǘŀŎƻƭƻ 
Ŝ ƳŜŘƛŀέ όмо҈ύΦ Nel complesso, va comunque segnalato un miglioramento della voce femminile in 
tutte le categorie di argomenti ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩanno precedente. 

Genere personaggi Abilità Totale 

Abilità Disabilità momentanea Disabilità cronica Disabilità legata alla 
vecchiaia 

M 99,0% 0,2% 0,6% 0,2% 100,0% 

F 98,6% 0,2% 1,0% 0,2% 100,0% 

Transgender 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Altro 93,0% 0,0% 7,0% 0,0% 100,0% 

Totale 98,9% 0,2% 0,8% 0,2% 100,0% 

Genere personaggi Abilità Totale 

Abilità Disabilità momentanea Disabilità cronica Disabilità legata alla 
vecchiaia 

M 63,0% 60,7% 51,2% 56,6% 62,9% 

F 36,7% 39,3% 47,1% 43,4% 36,8% 

Transgender 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Altro 0,2% 0,0% 1,7% 0,0% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola 17b. Macrotemi trattati: percentuali per singolo genere per macrotemi 

 
Tavola 17c. Macrotemi trattati: percentuali per generi per singolo macrotema 
 

 

 
 
3.4.1 La collocazione del genere femminile rispetto ai sottotemi trattati 
 
Questo incrocio costituisce il punto di arrivo di questa sorta di profilazione condotta, ex-post, a partire 
dallo spoglio del campione monitorato. Benché emanazione dei macrotemi, i sottotemi hanno infatti 
la capacità di delimitare gli spazi discorsivi di competenza per ciascun genere. Rimandando 
ŀƭƭΩŀǇǇŜƴŘƛŎŜ ŀ ǉǳŜǎǘƻ ƭŀǾƻǊƻ ƭŀ ǇǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴŜ integrale delle tavole in cui si distribuiscono le 
attivazioni per ciascun sottotema, si cercherà di fare emergere le linee tematiche più ricorrenti per il 
genere femminile e, specularmente, quelle per le quali le attivazioni sono minoritarie.  
Per dare più immediatezza ai dati, ognuna delle letture proposte è stata organizzata in forma di 
Tavola.10 
Nella prima (fig. 4) si è proceduto con il rintracciare, per ogni macrotema, il sottotema che ha ricevuto 
il maggior numero di attivazioni. Rispetto a questo sottotema si forniscono le percentuali di 
attivazioni riferibili al genere femminile (ultima colonna) e quelle relative al peso rispetto che il 
sottotema ha rispetto ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ƳŀŎǊƻǘŜƳŀ (penultima colonna). Vale la pena ricordare che la 
domanda ŘŜǇǳǘŀǘŀ ŀƭƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǎƻǘǘƻǘŜƳƛ ŎƻƴǎŜƴǘƛǾŀ ǇƛǴ ǊƛǎǇƻǎǘŜ, per ovvie ragioni 
ŎƻƴƴŜǎǎŜ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǘǊŜŎŎƛƻ Řƛ ŀǊƎƻƳŜƴǘƛ ŎƻƴǘƛƎǳƛΦ tŜǊ ƭŀ ƳŜŘŜǎƛƳŀ ǊŀƎƛƻƴŜ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŎƘŜ ǳƴƻ ǎǘŜǎǎƻ 
sottotema sia stato compreso presso diversi macrotemi. 
 
 
 
 

 
10 Nella didascalia si è però preferito indicare queste tabelle come figure per non interrompere la serialità degli incroci 
tra variabili, a cui è stato riservato il termine tavola. 

Genere 
personaggi 

Macrotemi Totale 

Politica 
interna 

Politica 
estera 

Economia Scienza e 
salute 

Questioni 
sociali 

Ambiente 
e natura 

Giustizia Religione Cultura e 
storia 

Arte, 
spettacolo 
e media 

Istruzione Difesa e 
sicurezza 

M 9,2% 5,5% 8,4% 18,9% 12,7% 6,0% 5,1% 2,2% 8,2% 12,4% 2,9% 8,4% 100,0% 

F 7,2% 4,8% 7,3% 16,9% 18,2% 5,6% 5,2% 2,1% 7,9% 13,0% 3,7% 8,0% 100,0% 

Transgender 7,7% 0,0% 4,6% 16,9% 33,8% 1,5% 6,2% 0,0% 7,7% 12,3% 1,5% 7,7% 100,0% 

Altro 0,0% 0,0% 3,2% 7,9% 25,4% 6,3% 1,6% 1,6% 3,2% 49,2% 1,6% 0,0% 100,0% 

Totale 8,4% 5,2% 8,0% 18,2% 14,9% 5,8% 5,1% 2,1% 8,1% 12,7% 3,2% 8,2% 100,0% 

Genere 
personaggi 

Macrotemi Totale 

Politica 
interna 

Politica 
estera 

Economia Scienza e 
salute 

Questioni 
sociali 

Ambiente 
e natura 

Giustizia Religione Cultura e 
storia 

Arte, 
spettacolo 
e media 

Istruzione Difesa e 
sicurezza 

M 67,1% 64,6% 64,6% 63,9% 52,3% 63,1% 60,7% 62,6% 62,2% 60,1% 55,5% 62,4% 61,3% 

F 32,8% 35,4% 35,3% 35,9% 47,2% 36,8% 39,2% 37,3% 37,6% 39,4% 44,4% 37,5% 38,5% 

Transgender 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 4. I sottotemi del monitoraggio: sottotemi quantitativamente più rilevanti in relazione alle donne 
 

Macrotema / Sottotema 
N. attivazioni 
del 
sottotema 

Peso del sottotema rispetto al 
macrotema 

% di F 
coinvolte nel 
sottotema 

άtƻƭƛǘƛŎŀ ƛƴǘŜǊƴŀέκ άDƻǾŜǊƴƻέ 2713 21,6% 31,6% 

άtƻƭƛǘƛŎŀ ŜǎǘŜǊŀέ/ ά{ŎŜƴŀǊƛƻ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ƎŜƻǇƻƭƛǘƛŎƻ Ŝ ƎŜƻŜŎƻƴƻƳƛŎƻέ 1080 14,9% 34,2% 

ά9ŎƻƴƻƳƛŀέ/ά[ŀǾƻǊƻΣ ǎŎƛƻǇŜǊƛέ 2011 19,8% 37,3% 

ά{ŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǎŀƭǳǘŜέ/ά/ƻǾƛŘ Ŝ ǇŀƴŘŜƳƛŜέ 4806 25,4% 37,0% 

άQuestioni socialiέκάFamigliaέ 3913 23,2% 48,9% 

ά!ƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ƴŀǘǳǊŀέκέwŜƎƛƻƴƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜέ    

1311 16,2% 35,8% 

άDƛǳǎǘƛȊƛŀέκέtǊƻŎŜǎǎƛέ 1825 39,3% 33,6% 

άwŜƭƛƎƛƻƴŜέκέ/ǊƛǎǘƛŀƴŜǎƛƳƻέ    

611 31,3% 33,2% 

ά/ǳƭǘǳǊŀΣ ǎǘƻǊƛŀέκ ά{ǘƻǊƛŀΣ ŎƻǎǘǳƳƛΣ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴƛέ 
   

3122 37,6% 37,6% 

ά !ǊǘŜΣ ǎǇŜǘǘŀŎƻƭƻ Ŝ ƳŜŘƛŀέκέtŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜƭƭƻ ǎǇŜǘǘŀŎƻƭƻέ 3113 25,5% 39,8% 

άLǎǘǊǳȊƛƻƴŜέκ ά9ŘǳŎŀȊƛƻƴŜέ   
 

823 22,8% 43,9% 

άDifesa e sicurezzaέκ άCronaca e narrazione della sicurezzaέ 1889 21,7% 42,6% 

Media 2268 24,9% 37,9% 

 
La media delle percentuali di avocazione femminile per la trattazione dei sottotemi più ricorrenti 
risulta pari al 37,9%, un valore maggiore (+1,1) di quello relativo alla presenza complessiva delle 
donne nella programmazione. A questo esito i diversi sottotemi contribuiscono però in modo ben 
diverso: ai valori massimi di attestazioni di presenze femminili fatti registrare da άvǳŜǎǘƛƻƴƛ 
ǎƻŎƛŀƭƛέκάCŀƳƛƎƭƛŀέ, άLǎǘǊǳȊƛƻƴŜέκ ά9ŘǳŎŀȊƛƻƴŜέ e ά5ƛŦŜǎŀ Ŝ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀέκ ά/ǊƻƴŀŎŀ Ŝ ƴŀǊǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 
ǎƛŎǳǊŜȊȊŀέ, fanno infatti da contǊŀƭǘŀǊŜ άtƻƭƛǘƛŎŀ ƛƴǘŜǊƴŀέκ άDƻǾŜǊƴƻέΣ άwŜƭƛƎƛƻƴŜέκέ/ǊƛǎǘƛŀƴŜǎƛƳƻέ Ŝ 
άDƛǳǎǘƛȊƛŀέκέtǊƻŎŜǎǎƛέΦ  
 
La seconda lettura (Fig. 5) è invece focalizzata su un tema tra quelli ricorrenti nella galassia della 
ŎƻǎƛŘŘŜǘǘŀ άǉǳŜǎǘƛƻƴŜ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜέΥ ƛƭ Ŧƛƭƻ Ǌƻǎǎƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ŎƻƭƭŀȊƛƻƴŜ è infatti costituito dalle 
donne stesse e dalla loro ricerca di spazio pubblico, spesso percepita come in contrasto con i ruoli 
tradizionali di genere, almeno da una parte della società (trasversalmente ai generi). 
 
Figura 5. L ǎƻǘǘƻǘŜƳƛ ŘŜƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻΥ ƛ ǎƻǘǘƻǘŜƳƛ ŎƻƴƴŜǎǎƛ Ŏƻƴ ƭŀ άǉǳŜǎǘƛƻƴŜ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜέ in relazione alle donne 
 

Macrotema / Sottotema 
N. attivazioni 
del 
sottotema 

% rispetto a N. attivazioni totali 
per i sottotemi del macrotema 

% attivazioni 
F del 
sottotema 

άtƻƭƛǘƛŎŀ ƛƴǘŜǊƴŀέκ ά5ƻƴƴŜ ƛƴ ǇƻƭƛǘƛŎŀέ 82 0,7% 54,9% 

άtƻƭƛǘƛŎŀ ŜǎǘŜǊŀέκ άDonne in politicaέ 112 1,5% 50,0% 

ά9ŎƻƴƻƳƛŀέκάDonne in economiaέ 133 1,3% 60,9% 

ά{ŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǎŀƭǳǘŜέκάNatalitàέ 155 0,8% 45,2% 

άvǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛέκάFamigliaέ 3913 23,2% 48,9% 

άvǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛέκάbŀǘŀƭƛǘŁ Ŝ ƎŜƴƛǘƻǊƛŀƭƛǘŁέ 1475 8,7% 53,6% 

Media 978 6,0% 52,2% 

 
A dispetto della consistenza del campo concettuale attivato dai sottotemi, il peso della questione 
femminile, intesa come contrapposizione tra modi diversi di interpretare ed esprimere identità e ruoli 
di genere, risulta contenuto al confronto dei rispettivi macrotemi. Nonostante, inoltre, le riguardi, le 
donne chiamate in causa in relazione ad esso superano mediamente di poco il 50%. Si tratta in ogni 
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caso del dato migliore tra quelli individuati, benché inferiore alle attese in considerazione della 
specificità di genere del campo concettuale indagato.  
 
Spostando il focus sul genere e sulle questioni ad esso connesso (Fig. 6), la media delle attivazioni di 
pertinenza femminile scende al di sotto del 50%, a parità di rappresentatività rispetto ai rispettivi 
macrotemi. Tra i vari fenomeni riuniti in questo filone è stata prevista, accanto alle più attese pari 
opportunità, discriminazione e violenza di genere, anche la violenza di stato o istituzionale: insieme 
di azioni e comportamenti comprendente, tra le varie manifestazioni con ricadute sul genere 
femminileΣ ƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀ ƻǎǘŜǘǊƛŎŀΣ ƭΩŀǎŎƛŜƴǘƛŦƛŎŀ t!{ όŀŎǊƻƴƛƳƻ ǇŜǊ {ƛƴŘǊƻƳŜ Řƛ ŀƭienazione parentale), 
lo scoraggiamento della presentazione della denuncia da parte della vittima, in particolar modo di 
violenza da parte del partner o ex partner, da parte di istituzioni deputate a raccogliere la denuncia. 
 
Figura 6. I sottotemi del monitoraggio: i sottotemi connessi con le questioni di genere in relazione alle donne 
 

Macrotema / Sottotema 
N. attivazioni 
del 
sottotema 

% rispetto a N. attivazioni totali 
per i sottotemi del macrotema 

% attivazioni 
F del 
sottotema 

άvǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛέκάhƳƻǘǊŀƴǎŦƻōƛŀέ 166 1,0% 36,7% 

άvǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛέκά5ƛǊƛǘǘƛ ǎƻŎƛŀƭƛ Ŝ ŎƛǾƛƭƛέ 1558 9,2% 44,5% 

άvǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛέκά¦ƎǳŀƎƭƛŀƴȊŀ Řƛ ƎŜƴŜǊŜέ 605 3,6% 57,4% 

άvǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛέκάwŜƭŀȊƛƻƴƛ Řƛ ƎŜƴŜǊŜέ 2204 13,1% 51,0% 

άvǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛέκάViolenza di genereέ 1022 6,1% 58,2% 

άDƛǳǎǘƛȊƛŀέκέViolenza di genereέ 422 7,8% 55,0% 

ά5ƛŦŜǎŀ Ŝ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀέκ άViolenza di stato o istituzionaleέ 175 2,0% 28,6% 

Media 879 6,11 47,37% 

 
UnΩultima linea di lettura è stata invece suggerita dalƭΩŜƳŜǊƎenza sanitaria COVID-19, intesa anche 
come prototipo recente di pandemia/epidemia, nelle sue varie declinazioni tematiche. Qui, dove la 
richiesta di competenze aumenta, la media delle attivazioni riguardanti le donne si avvicina ai valori 
ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘƛ ǇŜǊ ƛ ǎƻǘǘƻǘŜƳƛ ǇƛǴ ǊƛŎƻǊǊŜƴǘƛ Ŝ ƭΩǳƴŀ Ŝ ƭΩŀƭǘǊŀ ǎǳǇŜǊŀƴƻ Řƛ ǇƻŎƻ ƛƭ осΣу҈ di presenze 
fŜƳƳƛƴƛƭƛ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘŜ ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜȊȊŀ ŘŜƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻΦ 
 
Figura 7. I sottotemi del monitoraggio: i sottotemi connessi con pandemie, scienza e salute in relazione alle donne 
 

Macrotema / Sottotema 
N. attivazioni 
del 
sottotema 

% rispetto a N. attivazioni totali 
per i sottotemi del macrotema 

% attivazioni 
F del 
sottotema 

άtƻƭƛǘƛŎŀ ƛƴǘŜǊƴŀέκ άCOVID e Recovery fundέ 896 7,1% 36,8% 

άtƻƭƛǘƛŎŀ ŜǎǘŜǊŀέκ άCOVID e relazioni tra statiέ 913 12,6% 35,0% 

ά9ŎƻƴƻƳƛŀέκά COVID e Recovery fundέ 746 7,3% 38,1% 

ά{ŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǎŀƭǳǘŜέκάCOVID e pandemieέ 4806 25,4% 37,0% 

ά{ŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǎŀƭǳǘŜέκάHIV/AIDSέ 25 0,1% 44,0% 

ά{ŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǎŀƭǳǘŜέκάVacciniέ 3267 17,3% 36,4% 

ά{ŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǎŀƭǳǘŜέκάEpidemieέ 1095 5,8% 33,8% 

ά{ŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǎŀƭǳǘŜέκάMedicinaέ 2966 15,7% 39,5% 

ά!ƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ƴŀǘǳǊŀέκέ COVID e ambienteέ    

164 2,0% 37,8% 

άLǎǘǊǳȊƛƻƴŜέκ άCOVID e scuolaέ   
 

425 11,8% 47,5% 

Media 1530 10,5% 38,5% 
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Da segnalare come le percentuali di attivazioni femminili siano più elevate ς seppure sotto la soglia 
psicologica del 50% ς anche per il sottotema che chiama in causa più spesso il genere femminile: 
ά/h±L5 Ŝ ǎŎǳƻƭŀέΦ {ǘŀƴŘƻ ŀ ǳƴŀ ǊƛŎŜǊŎŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴŀǘŀ ŘŀƭƭΩhb¦ ƛƴ оу ǇŀŜǎƛ ŘŜƭ ƳƻƴŘƻΣ ŝ ƛƴŦŀǘǘƛ ǇŀǊƛ 
a 6,1 ore settimanali il divario di genere stimato nel tempo dedicato alla cura dei figli durante la 
pandemia. 
 
 
3.5 Il confronto nazionale e internazionale 
 
Dalla disaggregazione ŘŜƭƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ƳƻƴƛǘƻǊŀǘŀΣ Ŧƛƴ ǉǳƛ ŎƻƴŘƻǘǘŀ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǘŜƴǘƻ Řƛ ŦŀǊŜ 
emergere i tratti di maggior salienza, se ne assumeranno alcuni tra quelli che meglio si prestano al 
confronto con altri sistemi di rilevazione e analisi della rappresentazione e presenza della figura 
femminile sullo schermo e nei media che sono adottati in Italia e/o a livello internazionale. 

Per quanto riguarda il ƳŀŎǊƻƎŜƴŜǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǘŜƭŜƎƛƻǊƴŀƭƛǎǘƛŎŀ, una decostruzione dei 
ǘŜƭŜƎƛƻǊƴŀƭƛ ŝ ǎǘŀǘŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ Řŀƭ мффр ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ά²Ƙƻ ƳŀƪŜǎ ǘƘŜ ƴŜǿǎέΣ ƛƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ 
monitoraggio delle notizie ǇǊƻŘƻǘǘƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ Global Media Monitoring Project (GMMP in 
acronimo), la ricerca di più lungo corso e più ampia che sia stata finora concepita sulla rilevazione 
della presenza di genere nei news-media.11 Basato ǎǳƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ǎƛǎǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭƭŜ ƴƻǘƛȊƛŜ ǇǊƻŘƻǘǘŜ ƛƴ ǳƴ 
ƎƛƻǊƴƻ άƻǊŘƛƴŀǊƛƻέ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻΣ e per questo poco confrontabile per metodologia e campione con il 
presente monitoraggio, il Daat ƳƛǎǳǊŀ όŎƻƴ ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ Řƛ ŀǇǇƻǎƛǘƛ ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛύ, con cadenza 
quinquennale, la presenza delle donne tra le notizie e tra chi dà voce e volto alle notizie, fornendo a 
ricerche affini, anche quando non sovrapponibili, un benchmark di confronto di certo utile ma, 
almeno nel caso del presente rapporto, non sovrapponibile. Il fatto che venga censita la 
programmazione di un unico operatore televisivo per paese Ŝ ƛƴ ǳƴ ǳƴƛŎƻ ƎƛƻǊƴƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ e che alla 
raccolta dei dati prendano parte soggetti dalla vocazione diversa genera infatti un repertorio 
ŘŀƭƭΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ƛƳǇƻƴŜƴǘŜ Ƴŀ in riferimentƻ ŀƭƭΩLǘŀƭƛŀ ŀǎǎŀƛ ǇƛǴ ŎƻƴǘǊŀǘǘƻΦ {ŀǊŜōōŜ ŘΩŀƭǘǊŀ ǇŀǊǘŜ 
auspicabile che edizioni future del presente rapporto si potessero arricchire di un censimento 
proveniente dalle radio, che in più occasioni hanno fatto da apripista per iniziative poi intelaiate dalle 
reti tv (si pensi ǇŜǊ ƭΩLǘŀƭƛŀ alla recente iniziativa Rai No women no panel). 

5ŀƭƭΩŜŘƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ нлнм ŘŜƭ DaatΣ ǊƛŦŜǊƛǘŀ alla rilevazione svolta nel 2020, sono state estrapolate 
ŀƭŎǳƴŜ ǎŜǊƛŜ Řƛ Řŀǘƛ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǘŜƴǘƻ Řƛ ƛƳǇƛŀƴǘŀǊŜ ǳƴ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ Ŏƻƴ ƛ Řŀǘƛ ƻǘǘŜƴǳǘƛ Řŀƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻΦ 

In sé, il dato relativo alla presenza femminile non trova un corrispondente esatto in questo 
monitoraggio, in cui il numero di donne monitorate comprende le rappresentazioni femminili in tutte 
le tipologie di programma, fiction comprese, e ammonta al 36,8%. Restringendo alle sole tipologie 
ŘŜƛ ά¢ŜƭŜƎƛƻǊƴŀƭƛέΣ άwǳōǊƛŎƘŜ ŘŜƛ ǘŜƭŜƎƛƻǊƴŀƭƛέΣ ά!ǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻέΣ ƭŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ƳŜŘƛŀ 
si assesta al 37,5%.    

Se si guarda al genere di conduttori12, giornalisti e soggetti di notizie e fonti sui giornali, notiziari 
televisivi e radiofonici, la percentuale di donne rilevata ǇŜǊ ƭΩLǘŀƭƛŀ nel GMMP ammonta al 43% per le 
conduttrici, il 49% per le giornaliste, il 24% per le donne soggetti di notizie e fonti. 

Se in GMMP si restringe al solo combinato di soggetti di notizie e fonti sui giornali, notiziari televisivi 
e radiofonici, la percentuale cambia in 24% per presentatrici/conduttrici, 32% per le giornaliste e 21% 
per le donne soggetto di notizie e fonti. 

 
11 [Ŝ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǎǳƭ Daat ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ǊƛǇǊŜǎŜ ŘŀƭƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŀƭ ǊŜǇƻǊǘ нлнл ǇŜǊ ƭŀ ǊŜƎƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ; quelle specifiche 
ǇŜǊ ƭΩLǘŀƭƛŀ Řŀƭƭŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŜŘƛȊƛƻƴŜΦ vǳŜƭƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƎƭi anni precedenti sono state invece recuperate dai GMMP 1995, 2000, 
2010. 
12 Lƴ Daat ǎƛ ǇŀǊƭŀ Řƛ ΨǇǊŜǎŜƴǘŜǊǎΩ Ŝ Řƛ ΨǊŜǇƻǊǘŜǊǎΩΦ bŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ΨǇǊŜǎŜƴǘŜǊΩΣ ǎƛ ǊƛǘƛŜƴŜ ǇǊŜŦŜǊƛōƛƭŜ ƭŀ ǊŜǎŀ Ŏƻƴ 
conduttore/conduttrice. Nel linguaggio televisivo anglofono, peraltroΣ ƻƎƎƛ ǎƛ ǇǊŜŦŜǊƛǎŎŜ ΨƘƻǎǘΩΦ 
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{Ŝ ǎƛ ǊŜǎǘǊƛƴƎŜ ƭΩƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǎƻƭŀ ǘǾΣ ƭŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘǊƛŎƛκŎƻƴŘǳǘǘǊƛŎƛ ŀƳƳƻƴǘŀƴƻ ŀƭ сл҈Σ ƭŜ ƎƛƻǊƴŀƭƛǎǘŜ 
al 50%.  

La categoria di questo monitoraggio più assimilabile risulta essere, per il ruolo televisivo, 
άtǊƻŦŜǎǎƛƻƴƛǎǘŀ ŘŜƛ ƳŜŘƛŀ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƛ Ŝ ŘŜƭƭƻ ǎǇŜǘǘŀŎƻƭƻ όŜǎΦ /ƻƴŘǳȊƛƻƴŜΣ ǊŜƎƛŀΣ ǎŎǊƛǘǘǳǊŀ ŀǳǘƻǊƛŀƭŜΣ 
giornalismo, crew)έΣ Ŏƻƴ ƛƭ ппΣо҈Τ ǎŜ ǎƛ ƎǳŀǊŘŀΣ ƛƴǾŜŎŜΣ ŀƭ Ǌǳƻƭƻ ƴŀǊǊŀǘƛǾƻΣ ƭŀ ŎƻƴŘǳȊƛƻƴŜ ǘƻŎŎŀ ƛƭ роΣо҈Σ 
unico caso, peraltro, in cui ha luogo il superamento del genere maschile. Nella stessa variabile 
ammonta, invece, al 44,7% la categoria Řƛ άLƴǾƛŀǘŜ Ŝ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘƛέΦ Se, ancora, si considera il 
rapporto tra il sesso del/della reporter e il sesso dei soggetti e fonti delle storie per radio, tv e carta 
stampata,13 per le reporter si rileva il 22% di storie con donne come argomento o fonti e, per i 
reporter, il 24%: dato di grande interesse in quanto segno di una assenza di scostamento tra 
approcci/modelli maschili e femminili. 

Lƴ ǉǳŜǎǘƻ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻΣ ƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ άhǎǇƛǘŜκLƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘŜκ9ǎǇŜǊǘŜέ ŝ ǎǘŀǘŀ ǇŀǊƛ ŀƭ ннΣу҈ ma, lo si è 
ǾƛǎǘƻΣ ƭŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ǎŀƭŜ ŀƭ омΣм҈ ǎŜ ƭΩƻǎǇƛǘŜ ŝ ŘŜŎƭƛƴŀǘŀ άhǎǇƛǘŜκLƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘϝκ/ŜƭŜōǊƛǘȅέ Ŝ ŀŘŘƛǊƛǘǘǳǊŀ 
ŀƭ пнΣо҈ ǇŜǊ άhǎǇƛǘŜκLƴǘŜǊǾƛǎǘŀǘϝκtŜǊǎƻƴŀ ŎƻƳǳƴŜέΦ 

La sfida agli stereotipi di genere a giudizio di chi ha monitorato nel GMMP ha riscontrato solo un 1% 
di casi positivi, mentre al 5% ammontano i riscontri di storie connesse con i temi della gender equality. 

Dati più bassi rispetto a quelli rilevati dal monitoraggio oggetto di questo report, che saranno esposti 
in uno dei prossimi paragrafi. 

Da raffrontare, sebbene non sovrapponibili, sono anche gli spaccati forniti ŘŀƭƭΩƛƴŎǊƻŎƛƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀǊƛŀōƛƭŜ 
di genere con i temi trattati: in GMMP tre sono i temi che, nel combinato dei media tradizionali, 
ƳƻǎǘǊŀƴƻ ǳƴŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ŘƻƴƴŜ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀƭ нп҈Υ ά{ƻŎƛŀƭ ŀƴŘ ƭŜƎŀƭέ όCƛƎǳǊŀ ƭŜƎŀƭŜ ƻ 
ƻǇŜǊŀƴǘŜ ƴŜƭƭŀ ǎŦŜǊŀ ŘŜƭ ŘƛǊƛǘǘƻύ Ŏƻƭ пл҈Σ ά/ǊƛƳƛƴŜ Ŝ ǾƛƻƭŜƴȊŀέΣ Ŏƻƭ ом҈Σ άtƻƭƛǘƛŎŀ Ŝ ƎƻǾŜǊƴƻέ Ŏol 25%. 
I macrotemi Rai confroƴǘŀōƛƭƛ Ǌƛǎǳƭǘŀƴƻ ŜǎǎŜǊŜ άvǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛέ Ŏƻƭ птΣн҈Τ άDƛǳǎǘƛȊƛŀέ Ŏƻƭ офΣн҈Σ 
ά5ƛŦŜǎŀ Ŝ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀέ Ŏƻƭ отΣр҈Φ 

¢ǊŜ ǎƻƴƻ ƛƴǾŜŎŜ ƛ ǘŜƳƛ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ ŘƻƴƴŜ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŀƭ Řƛ ǎƻǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ƳŜŘƛŀΥ ά/ŜƭŜōǊƛǘŁΣ ŀǊǘŜΣ 
media e spoǊǘέ Ŏƻƴ ƛƭ нм҈Σ ά9ŎƻƴƻƳƛŀέ Ŏƻƴ ƛƭ мп҈ Ŝ ά{ŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǎŀƭǳǘŜέ Ŏƻƴ ƛƭ мм҈Σ ŀ ŎǳƛΣ ƛƴ ǉǳŜǎǘƻ 
ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻΣ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘƻƴƻ ά{ŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǎŀƭǳǘŜέ Ŏƻƴ ƛƭ орΣф҈ Ŝ ά!ǊǘŜΣ ǎǇŜǘǘŀŎƻƭƻ Ŝ ƳŜŘƛŀέ Ŏƻƴ ƛƭ офΣп҈ 
ŜŘ ά9ŎƻƴƻƳƛŀέ con il 35,3%.14  

Se però il confronto viene stabilito con la posizione sociale delle donne rappresentate, la categoria 
ά/ŜƭŜōǊƛǘŁΣ ŀǊǘƛǎǘŀΣ ƳŀŜǎǘǊŀƴȊŀ ŀǊǘƛǎǘƛŎŀέ ŀƳƳƻƴǘŀ ŀƭ орΣо҈Σ άFigura sanitaria e della ricerca 
scientifica in ambito sanitarioέ ŀƭ нрΣн҈Σ άCƛƎǳǊŀ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀΣ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛŀΣ ƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊƛŀƭŜέ мф,5%. 

Da segnalare, inoltre che su trans e minoranze di genere nei telegiornali, GMMP 2021 riporta 1/1000 
per quelli televisivi e per i siti di informazione, un dato ancora meno consistente di quello, già basso, 
rilevato in questa sede, e che, ancora per ragioni collegate a quanto offerto dalla singola giornata 
ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛΣ ǇŜǊ ƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ ŘŜƭƭŜ ά{ŜȄ ǿƻǊƪŜǊέΣ ǉǳƛ Ŏƻƴ ǇƛǴ ŘŜƭƭΩул҈Σ Ǌƛǎǳƭǘŀ ƛƴǾŜŎŜ ƭƻ л҈.  
È  qui evidente il particolare limite di  GMMP: quando si monitora una sola giornata per tutti i paesi 
partecipanti la casualità della cronaca e degli eventi incide significativamente sulla validità di alcune 
percentuali.  
[ŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴǘŜ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀΣ ǳƴƛǘŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩoccasionalità del giorno di rilevazione, oltre che 
ǎǳƭƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ ǎǳƛ ǎƛƴƎƻƭƛ ǘŜƳƛ Ǉuò inoltre avere impatto sulla distribuzione di persone e personaggi 

 
13 Lƴ Daat ά{ǳōƧŜŎǘ ŀƴŘ ǎƻǳǊŎŜ ǎŜƭŜŎǘƛƻƴ ōȅ ǎŜȄΣ ōȅ ǎŜȄ ƻŦ ǊŜǇƻǊǘŜǊ ƛƴ ǇǊƛƴǘΣ ǘŜƭŜǾƛǎƛƻƴ ŀƴŘ ǊŀŘƛƻ ǎǘƻǊƛŜǎέΦ 
14 {Ŝ ǎƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀƴƻ ǉǳŜǎǘƛ Řŀǘƛ Ŏƻƴ ǉǳŜƭƭƛ ŘŜƭ Daat нлмрΣ ǎƛ ƻǎǎŜǊǾŀ ƛƴ ǇƻǎƛǘƛǾƻ ƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ Řƛ ŘƻƴƴŜ ƛƴ άtƻƭƛǘƛŎŀ Ŝ 
ƎƻǾŜǊƴƻέ όŘŀƭ мр ŀƭ нр҈Σ ǊƛŦŜǊƛǘŜ ǇŜǊƼ ǇƛǴ ŀƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ŎƘŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜύΣ Ƴŀ ǳƴŀ ǾŜǊŀ Ŝ ǇǊƻǇǊƛŀ ŘŞōŃŎƭŜ 
ƛƴ ά{ŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǎŀƭǳǘŜέΣ ŎƘŜ ŀǾŜǾŀ Ŧŀǘǘƻ ǊŜƎƛǎǘǊŀǊŜ ƛƭ ср҈Φ 
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ǇŜǊ ŦŀǎŎŜ ŘΩŜǘŁΣ Ŏƻƭ ǊƛǎŎƘƛƻ Řƛ ŦŀƭǎŀǊŜ la restituzione di una variabile sensibile perché potenzialmente 
rivelatrice di una tendenza ageista nei confronti del genere femminile15. 

Al fine di poter disporre di un dato più omogeneo rispetto a quello di GMMP, si potrebbe allora 
ipotizzare di introdurre una giornata campione di rilevazione censuaria che, nella sua casuale 
ordinarietà, si presterebbe a un raffronto più sistematico, in particolare se le categorie di rilevazione 
venissero limitate alle sole categorie comuni.  Non si può escludere infatti che motivi contingenti 
(come la particolare attenzione rivolta a certi temi, o la rilevanza di altri) abbiano avuto effetto sulle 
oscillazioni nei dati qui riportati. 
 

Figura 8. La distribuzione delle donne per fascia di età nei monitoraggi RAI e GMMP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ultimo, uno sguardo alla situazione europea. In continuità con quanto detto circa la non 
sovrapponibilità dei dati e, ancor prima, delle funzioni di persone e personaggi, si è proceduto con un 
carotaggio esemplificativo ŘŀƭƭΩŜŘƛȊƛƻƴŜ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ Řƛ Daat нлнл. Nello specifico, si è scelto di 
estrapolare i numeri di presenter e reporter rilevati per i diversi paesi dellΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ monitorati 
e per il Regno Unito. Dalla relativa tabella, che conteneva anche le percentuali di presenter e reporter 
in stampa e radio όάммΦ tǊŜǎŜƴǘŜǊǎ ŀƴŘ ǊŜǇƻǊǘŜǊǎ ƛƴ ƴŜǿǎǇŀǇŜǊΣ ǘŜƭŜǾƛǎƛƻƴ ŀƴŘ ǊŀŘƛƻ ƴŜǿǎέΣ ǇΦ млрύ, 
sono state recuperate le sole informazioni relative alla televisione. 

bŜƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭƭΩLǘŀƭƛŀΣ ƭƻ ǎǇŀŎŎŀǘƻ ǊŜǎǘƛǘǳƛǘƻ Řŀƭƭŀ ǎƛƴƎƻƭŀ ƎƛƻǊƴŀǘŀ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ corrisponde, 
per il genere femminile, a una presenza di presenter pari al 60% e di reporter pari al 50% (Figura 9). 
Si tratta di valori superiori a quelli del monitoraggio Rai ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ 2021 che evidenziano un 
miglioramento nel ruolo della conduzione Rai rispetto al 2020. (Figura 10). 
 

 

 

 

 

 

 
15 Al di là degli scarti percentuali, vale anche per questo monitoraggio quanto affermato in GMMP 2020 a proposito 
ŘŜƭƭΩŜǘŁ ŘŜƭƭŜ ŘƻƴƴŜ ƴŜƭƭŜ ƴŜǿǎΥ άData by age show that there is an inverse relationship between sex and age of the people 
ǊŜǇƻǊǘŜŘ ƛƴ ǘƘŜ ƴŜǿǎΤ ƘŜƴŎŜ ŀǎ ǿƻƳŜƴ ǎǳōƧŜŎǘǎΩ ŀƎŜ ƛƴŎǊŜŀǎŜǎΣ ǘƘŜƛǊ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ƛƴ the news decreases: only 20% of subjects 
in print news and 18% in TV news coded above the age of 50 are womenέ όDaat LǘŀƭȅΣ ǇΦтύΦ 
16 ά2020 is the first time that the GMMP investigated the representation of people 80 years and above in the news. 2020 
was also the first year of the global Covid-19 pandemic, where old age was considered a common denominator for being 
at risk. However, people in the oldest age group rarely got attention in the news: only 3% were above 80 years in 
newspapers, and in television news less than 1% were above 80 years of age. Women 80+ were even more invisible than 
ǘƘŜ ƳŜƴ ƛƴ ǘƘŀǘ ŀƎŜ ƎǊƻǳǇέ (GMMP, p.6). 

  Donne per Fasce di Età 

Minore 
0-12 

Minore 13-17 
/13-18 GMMP 

18-34 / 
19-34 
GMMP 

35-49 50-64 65+/65-
79 

GMMP  

80+ 
GMMP16 

RAI 2021 0,8% 2,1% 14,2% 30,8% 24,3% 8,2% --- 

RAI 2020 1,1% 2,4% 15,6% 36,2% 28,8% 8,0% --- 

GMMP 2020 
Age of news 

subjects/sources  on 
television 

0% 4,7% 28,5% 33,3% 23,8% 4,7% 4,7% 

GMMP 2015 
Age of news subjects on 
television, within sex. 

2% 7% 23% 36% 26% 6% --- 

GMMP 2015 
Age of news subjects on 
television, within sex. 

1% 2% 31% 37% 25% 4% --- 
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Figura 9. Presenters e reporters in GMMP 2020  

 

 

Figura 10. Presenters e reporters: monitoraggi a confronto  

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 PRESENTER REPORTER 

FEMALE MALE FEMALE MALE 

% N % N % N % N 

Austria  71%  15  29%  6  68%  13  32%  6  

Belgium  34%  32  66%  62  38%  24  63%  40  

Bulgaria  7%  1  93%  14  70%  14  30%  6  

Cyprus  46%  59  54%  68  53%  63  47%  55  

Denmark  43%  9  57%  12  67%  2  33%  1  

Estonia  91%  10  9%  1  30%  7  70%  16  

Finland  22%  8  78%  28  39%  7  61%  11  

France  54%  56  46%  48  43%  18  57%  24  

Iceland  68%  15  32%  7  67%  12  33%  6  

Ireland  68%  27  33%  13  45%  13  55%  16  

Italy  60%  33  40%  22  50%  25  50%  25  

Luxembourg  0%  0  100%  11  36%  4  64%  7  

Malta  50%  7  50%  7  36%  15  64%  27  

Netherlands  0%  0  100%  4  30%  3  70%  7  

Norway  73%  38  27%  14  48%  20  52%  22  

Poland  39%  54  61%  84  43%  52  57%  68  

Portugal  30%  30  70%  69  57%  43  43%  32  

Romania  57%  68  43%  52  54%  51  46%  44  

Spain  71%  167  29%  69  68%  96  32%  46  

Switzerland  56%  34  44%  27  32%  13  68%  28  

United Kingdom  46%  55  54%  65  50%  51  50%  50  

 Conduzione / 
Presenter 

Inviata, 
corrispondente / 

Reporter 

Rai 2021 53,3% 44,7% 

Rai 2020 45,1% 44,8% 

GMMP 2020 60,0% 50,0% 
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3.6 La percezione del linguaggio della programmazione Rai 2021 
 
Al fine di rendere sempre più completa la restituzione della rappresentazione della figura femminile 
ad opera del Servizio pubblico, si è ritenuto utile introdurre, dal 2021, un ulteriore criterio di 
valutazione dei programmi, concernente ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǳƴ άlinguaggio equo e inclusivo in termini di 
genereέΦ vǳŜǎǘŀ ŝ ƭŀ ŦƻǊƳǳƭŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ Ŏǳƛ ŝ ǇǊŀǎǎƛ ŎƻƳǳƴŜ ŀƛ tŀŜǎƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ǊƛŦŜǊƛǊǎƛ 
ŀƭƭΩǳǎƻ Řƛ άǳƴ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ ƴƻƴ ǎŜǎǎƛǎǘŀΣ ƛƴŎƭǳǎƛǾƻ Ŝ ǊƛǎǇŜǘǘƻǎƻ ŘŜƭ ƎŜƴŜǊŜέΣ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ŀŘ άŜǾƛǘŀǊŜ 
formulazioni che possano essere interpretate come di parte, discriminatorie o degradanti, perché  
ōŀǎŀǘŜ ǎǳƭ ǇǊŜǎǳǇǇƻǎǘƻ ƛƳǇƭƛŎƛǘƻ ŎƘŜ ƳŀǎŎƘƛ Ŝ ŦŜƳƳƛƴŜ ǎƛŀƴƻ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛ ŀ Ǌǳƻƭƛ ǎƻŎƛŀƭƛ ŘƛǾŜǊǎƛέ όLa 
neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo, Parlamento europeo 2018, p.3).  
Significativa in sé, la conoscenza di questo dato in riferimento ai generi e agli attori protagonisti della 
ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ {ŜǊǾƛȊƛƻ ǇǳōōƭƛŎƻ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǎŎŜ ŀ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘŀǊŜ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴȊŀ Ŝ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀΣ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ 
di rappresentazione simbolica individuale e sociale, di iniziative per il raggiungimento della parità di 
genere quali No women no panel ς Senza donne non se ne parla, oggetto di un recente (18 gennaio 
нлннύ ƳŜƳƻǊŀƴŘǳƳ ŘΩƛƴǘŜǎŀ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘƻ Řŀƭƭŀ tǊŜǎƛŘŜƴza RAI alla presenza di rappresentanti di 
istituzioni politiche e culturali tra le più rilevanti del Paese. 
 άLƭ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ ƛƴŦŀǘǘƛ ŝΣ Řƛ ǇŜǊ ǎŞΣ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘŜ ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ŎƘŜ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀƳŜƴǘŜ riflette e influenza 
gli atteggiamenti, i comportamenti e le percezioniέ όIbidem, p.3), segnando la vita degli individui fin 
Řŀƭƭŀ ƴŀǎŎƛǘŀ ƛƴ ŦƻǊȊŀ ŘŜƭ ǎǳƻ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴŎŀǊƴŀǘƻ ƴŜƭƭŀ ƳŜƴǘŜ Ŝ ƴŜƭ ŎŜǊǾŜƭƭƻ ƻƭǘǊŜ ŎƘŜ ƴŜƭ ŎƻǊǇƻ ŘŜƭƭΩŜǎǎŜǊŜ 
umano. Condizione, questa, per cui la maggior consapevolezza e accortezza negli impieghi che se ne 
fanno non devƻƴƻ ƛƴ ŀƭŎǳƴ ƳƻŘƻ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴŦǳǎƛ Ŏƻƴ ƛƭ ǊƛŎƻǊǎƻ ŀƭ ŎƻǎƛŘŘŜǘǘƻ άǇƻƭƛǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŎƻǊǊŜǘǘƻέ 
che, anzi, ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎŜ ƭΩŀƴǘƛǘŜǎƛ di un approccio critico e complesso. 
Nominare consente infatti di far esistere in modo autonomo ciò che per mezzo della lingua viene 
richiamato e simbolizzato. Alla nominazione di qualcosa che prima era assorbito in altro o non fatto 
ŜƳŜǊƎŜǊŜ ŘŀƭƭΩƛƴŘŜŦƛƴƛǘŜȊȊŀ sarebbe più proficuo guardare come a una forma di restituzione di dignità 
e non come a una presa di posizione asservita a una ideologia. 
Si è provveduto ad innovare la scheda del presente monitoraggio introducendo una nuova domanda 
Ǿƻƭǘŀ ŀ ǊƛƭŜǾŀǊŜΣ ǇŜǊ ƳŜȊȊƻ Řƛ ǳƴ ƎƛǳŘƛȊƛƻ ǎƛƴǘŜǘƛŎƻΣ ŎƻƭƭƻŎŀǘƻ ƭǳƴƎƻ ǳƴŀ ǎŎŀƭŀΣ ƭΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ 
complessiva del linguaggio verbale usato in trasmissione.  È auspicabile che nel prossimo futuro sia 
indicata come oggetto di valutazione anche la specificità dei fatti di lingua, che non potranno non 
coincidere con quelli più significativi per questo ambito di riflessione connessa con il genere e con 
ƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴe sociale, che di recente è riuscito a posizionarsi nel dibattito mediatico come mai prima17. 
È dunque opportuno segnalare un valore di provvisorietà del dato che abbiamo sperimentalmente 
rilevato in questa prima annata e ci limiteremo a riportare un giudizio di generico e ampio 
apprezzamento delle scelte linguistiche espresse dalla programmazione monitorata. 
 
 

 
17 /ƻƴǾŜƴȊƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜΣ ƛƭ Řƛōŀǘǘƛǘƻ ǎǳƭƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǳƴŀ ƭƛƴƎǳŀ ƴƻƴ ǎŜǎǎƛǎǘŀ Ƙŀ ŀǾǾƛƻ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ Ŏƻƴ Il sessismo 
nella lingua italiana Řƛ !ƭƳŀ {ŀōŀǘƛƴƛΣ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ ƴŜƭ мфут άώΧϐ in un periodo in cui la questione della parità fra donna e 
ǳƻƳƻ ŜǊŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƴŜƭƭŀ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴŜ ǇƻƭƛǘƛŎŀΦ !ƭ ǘŜƳǇƻΣ ǘǳǘǘŀǾƛŀΣ ƭΩƛŘŜŀ Řƛ ǇŀǊƛǘŁ ǎŜƳōǊŀǾŀ ƛƳǇƭƛŎŀǊŜ ǳƴ ŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ 
Řƻƴƴŀ ŀƭ ƳƻŘŜƭƭƻ ƳŀǎŎƘƛƭŜΣ ƻΣ ǇƛǴ ǘŜŎƴƛŎŀƳŜƴǘŜΣ ǳƴŀ ǎǳŀ άƻƳƻƭƻƎŀȊƛƻƴŜέ ŀƭ paradigma socioculturale maschile. La lingua 
rifletteva questo atteggiamento. Per esempio, per le donne che raggiungevano posizioni professionali o occupavano ruoli 
ǎƻŎƛŀƭƛ Řƛ ǇǊŜǎǘƛƎƛƻ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴŎƭǳǎŜ ƴŜƭ άƳƻƴŘƻ ƭƛƴƎǳƛǎǘƛŎƻέ ƳŀǎŎƘƛƭŜ Ŝ ǎŜƴǘƛǊǎƛ ŎƘƛŀƳŀǘŜ direttore, architetto, consigliere o 
chirurgo rappresentava una prova della tanto sospirata paritàέ ό/ŜŎƛƭƛŀ wƻōǳǎǘŜƭƭƛ όŀ ŎǳǊŀ ŘƛύΣ [ƛƴŜŜ ƎǳƛŘŀ ǇŜǊ ƭΩǳǎƻ ŘŜƭ 
genere nel linguaggio amministrativo del MIUR, p. 10). In ambito istituzionale le proposte di Sabatini, già presenti nel 
poliennale dibattito scientifico, diventarono un pilastro prima del Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle 
amministrazioni pubbliche, pubblicato dal Dipartimento per la Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, su spinta di Sabino Cassese, poi di numerose altre direttive e guide destinate anche ad ambiti diversi da quello 
istituzionale. 
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Tavola 18a. [ΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭŜ ǎŎŜƭǘŜ ƭƛƴƎǳƛǎǘƛŎƘŜΥ ǾŀƭƻǊƛ ŀǎǎƻƭǳǘƛ 

 
Tavola 18ōΦ [ΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭŜ ǎŎŜƭǘŜ ƭƛƴƎǳƛǎǘƛŎƘŜΥ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ǇŜǊ ǎƛƴƎƻƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ǇŜǊ ƎƛǳŘƛȊƛ Řƛ 
adeguatezza 

 
 
 
3.7. La ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ 
 
Per poter comprendere quanto possa essere importante e al contempo delicata la rilevazione dei 
comportamenti e degli atteggiamenti manifestati dalla programmazione nei confronti della 
promozione e del ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΣ ƻŎŎƻǊǊŜ ǇǊŜƳŜǘǘŜǊŜ ŀƭ ŎƻƳƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǳƴŀ 
ŘƛƎǊŜǎǎƛƻƴŜ ǎǳƭ ŎƻƴŎŜǘǘƻ ǎǘŜǎǎƻ Řƛ ΨƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΩ, qualcosa che non coincide sempre con il sesso 
e che non è l'orientamento sessuale, benché si tratti di concetti interrelati.  
La differenziazione tra maschio e femmina, elemento portante della conoscenza di ciascun individuo 
appartenente alla nostra società, rappresenta ς in modi che si distribuiscono lungo uno spettro 
(continuum) la cui ampiezza è correlata al numero di società con cui ci si confronta ς, il risultato di un 
processo di progressiva culturalizzazione di un sostrato di natura biologica dato in partenza.  
La permeazione di tale sostrato va di pari passo con ƭΩŀƎƛǊŜ ŎƘŜ caratterizza il processo di 
socializzazione primaria nella prima età evolutiva, e, poi, con la vita sociale nel suo complesso, per 
tutta la durata della vita. Tale processo è άŦŀǘǘƻέ di comportamenti, che gli individui possono attuare 
fattivamente o per il tramite della comunicazione, la cui unità minima di scambio è data dal testo (da 
intendersi come unità minima di conoscenza, e non solo come la componente di lingua che spesso è 
presente in esso). Tra i vari tipi di testo, quello che ha maggiore impatto sulla costruzione della 

  Nella trasmissione monitorata, le scelte linguistiche sono risultate adeguate alla corretta rappresentazione della figura 
femminile? 

Totale 

Sì, sono complessivamente 
adeguate 

Sì, ma solo 
parzialmente 

Sono da considerarsi 
complessivamente 

insufficienti 

Non sono risultate 
adeguate 

Tipologia 
del 

programma 

Telegiornali 181 9 2 0 192 

Rubriche dei 
telegiornali 

201 20 5 0 226 

Approfondimento 
informativo 

417 58 20 1 496 

Cultura 143 12 4 0 159 

Intrattenimento 207 51 12 2 272 

Rubriche sportive 53 16 2 0 71 

Fiction di 
produzione Rai 

122 34 6 1 163 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

29 24 0 0 53 

Totale 1353 224 51 4 1632 

  Nella trasmissione monitorata, le scelte linguistiche sono risultate adeguate alla corretta rappresentazione della figura 
femminile? 

Totale 

Sì, sono complessivamente 
adeguate 

Sì, ma solo 
parzialmente 

Sono da considerarsi 
complessivamente 

insufficienti 

Non sono risultate adeguate 

Tipologia 
del 

programma 

Telegiornali 94,3% 4,7% 1,0%  0,0% 100,0% 

Rubriche dei 
telegiornali 

88,9% 8,8% 2,2%  0,0% 100,0% 

Approfondimento 
informativo 

84,1% 11,7% 4,0% 0,2% 100,0% 

Cultura 89,9% 7,5% 2,5%  0,0% 100,0% 

Intrattenimento 76,1% 18,8% 4,4% 0,7% 100,0% 

Rubriche sportive 74,6% 22,5% 2,8% 0,0%  100,0% 

Fiction di 
produzione Rai 

74,8% 20,9% 3,7% 0,6% 100,0% 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

54,7% 45,3%  0,0% 0,0%  100,0% 

Totale 82,9% 13,7% 3,1% 0,2% 100,0% 
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conoscenza individuale e quindi anche sociale è quello narrativo, per ragioni connesse alle specie-
specificità di Sapiens Sapiens, la specie umana.   
Grazie al processo di socializzazione nei primi semestri di vita prende forma άla trasformazione del 
corredo biologico femminile e maschile in donne e uomini capaci di rispondere alle aspettative di ruolo 
(culturale e sessuale)έ (Elisabetta Ruspini, Le identità di genere, Roma, 2009, p.17). 
Tale distinzione di ruolo investe tutti i domini individuali e sociali: il carattere, le forme e i modi in cui 
è preferibile apparire, i comportamenti da ritenersi adeguati e, nel caso della propria lingua di 
primaria acquisizione (detta materna al di fuori delle scienze del linguaggioύ ǇŜǊǎƛƴƻ ƭΩƛƴǘƻƴŀȊƛƻƴŜ Ŝ 
le altre qualità della voce.  
Attraverso questi processi bambini e bambine prima e adulti e adulte più tardi formano e conformano 
le proprie identità di genere e, con esse, άruoliέ ed άespressioniέ. 
Se, dunque, con Ψidentità di genereΩ ci si riferisce a άla percezione sessuata di sé e del proprio 
ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ώΧϐ Lƴ ŀƭǘǊŜ ǇŀǊƻƭŜΣ ŝ ƛƭ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ ŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀ 
a un sesso in termini di sviluppo di comportamenti, desideri più o meno conformi alle aspettative 
culturali e socialiέ, con Ψruoli di genereΩ, invece, si intendono άi modelli che includono comportamenti, 
doveri, responsabilità e aspettative connessi alla condizione femminile e maschile e oggetto di 
aspettative socialiέ όpp.17-22). /ƻƴ ΨŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΩ ci si riferisce, invece, al complesso di 
caratteristiche esteriori con cui una persona si mostra alla società: qualità fisiche, ma anche estetiche 
e comportamentali, che fungono da facilitatori per la collocazione subitanea di un individuo in 
corrispondenza del polo maschile o femminile dello spettro di genere o, più raramente, in uno degli 
spazi compresi tra i due poli.  
Alla luce di questa premessa, e aggiunto che non è scontato che gli individui facciano coincidere la 
propria espressione di genere con la propria identità di genere ς si pensi a una donna che si sente a 
proprio agio con abbigliamento tipicamente maschile, per una questione estetica o di gusto 
personale, oppure, per citare un caso di attualità, ŀƭƭΩuomo ŎƘŜ ǎǘŀ άǎƻǘǘƻέ Drusilla Foer, cui piace 
truccarsi pur sentendosi completamente uomo ς, occorre riflettere su quanta parte del processo di 
socializzazione al genere sia svolto dai testi e da quelli narrativi in particolare. 
Occorrerà dunque riflettere sulla progressiva e inesorabile crescita di consapevolezzaΣ ƴŜƭƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳƻΣ 
di ciò che la società si aspetta da lui o da lei a seconda del suo essere riconosciuto come maschio o 
come femmina. Solo assumendo coscienza di quanta parte della conoscenza umana dipenda dai testi 
ς e gli audiovisivi lo sono e per di più di grande complessità, per via della multimodalità e 
multimedialità18 che li caratterizza ς ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŘŜƭƭŀ ŎǊŜǎŎƛǘŀ ǎƻŎƛŀƭŜ ǇƻǘǊŁ infatti essere perseguito 
e, con essa, il benessere individuale.  
Prendere atto dello status quo e della persistenza nella programmazione di fissità potenzialmente 
critiche in sincronia e, al contempo, in una diacronia che si fa via via più consistente con il passare 
degli anni in cui la programmazione è fatta oggetto di monitoraggio, è perciò da ritenersi come 
condizione necessaria ma non sufficiente perché il Servizio pubblico possa (ri)guadagnarsi il ruolo di 
άmaestroέ nella promozione della rappresentazione delle identità di genere. 
 
Per quanto concerne il 2021, le trasmissioni considerate pertinenti con il tema della rappresentazione 
della figura femminile, sono 1.632Φ [ΩŀƳƳƻƴǘŀǊŜ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎŜ ƛƭ 93,3% dei 1.750 elementi del campione 
totale: una soglia molto alta e distribuita con valori sempre superiori al 90% in tutte le reti (spicca su 
tutte Rai1, al 97%) che però, escludendo gli spot delle campagne sociali/istituzionali, avrebbe 
guadagnato due ulteriori punti di media. !ƭ Řƛ ǎƻǘǘƻ ŘŜƭ фл҈ ǎƛ ǎƻƴƻ ŎƻƭƭƻŎŀǘŜ ƭŜ ǎƻƭŜ άwǳōǊƛŎƘŜ 
ǎǇƻǊǘƛǾŜέΣ ŎƘŜ Ŧŀƴƴƻ Řŀ ŎƻƴǘǊŀƭǘŀǊŜ ŀƭ млл҈ ŘŜƭƭŜ ŦƛŎǘƛƻƴ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜΦ   

 
18 /ƻƴ ΨƳǳƭǘƛƳƻŘŀƭƛǘŁΩ Ŏƛ ǎƛ ǊƛŦŜǊƛǎŎŜ ŀ ǉǳŜƭƭŜ ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ŎƻƛƴǾƻƭƎƻƴƻ ǇƛǴ Řƛ ǳƴ ŎŀƴŀƭŜ ǇŜǊŎŜǘǘƛǾƻ ƻ ƛƴǇǳǘ ǎensoriali, 
come nel caso della comunicazione umana, in cui di norma si attivano più sensi o tutti i sensi. 
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Tavola 19a. La pertinenza del campione col tema della rappresentazione della figura femminile: valori assoluti per 
tipologia di programma 

 
Tavola 19b. La pertinenza del campione col tema della rappresentazione della figura femminile: valori percentuali per 
tipologia di programma 

 
Stringendo il focus sulla promozione del ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ, sono state invece 1.130 le 
trasmissioni che hanno fornito un riscontro positivo, pari al 69,2% del sottocampione (erano state il 
69,5% nel 2020). Tutte le tipologie di programma hanno raggiunto valori superiori al 63%, con un 
picco del 76% per i telegiornaliΣ ǎŜƎǳƛǘƛ ŘŀƭƭΩƛƴǘǊŀǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻΣ ŀƭ тпΣо҈, e dallΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ 
informativo, al 72,8%. 455 (27,9%) sono state le trasmissioni in cui la variabile non è stata ritenuta 
pertinente e 47 (2,9%) quelle che hanno ottenuto una valorizzazione negativa.  
I casi sono percentualmente più concentrati nei programmi di intrattenimento (il 31,9% dei casi, 15 
in valori assoluti)Σ ƴŜƭƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ όнфΣу҈Σ мп ƛƴ ǾŀƭƻǊƛ ŀǎǎƻƭǳǘƛύ, nelle fiction di 
produzione Rai (17%, 8 casi in valori assoluti) e nelle rubriche sportive (8,5%, 4 casi in valori assoluti). 
Questi frammenti non sono sovrapponibili a segnalazioni di criticità o violazione, dal momento che 
nella maggior parte dei casi ha avuto luogo un bilanciamento. Tra tutti i casi rilevati, infatti, sono 25 
quelli confluiti in una segnalazione di criticità e, in un solo caso, di violazione. Questi stessi frammenti, 
si ritrovano, inoltre, distribuiti a cascata tra le diverse variabili che fungono da iponimi concettuali di 
questa che può essere a buon diritto considerata la loro arcivariabile (la variabile sovraordinata, da 
cui le altre dipendono).  
La sostanza narrativa di questi frammenti restituisce delle evidenze coerenti con quelle per social 
standing, classe sociale e (sotto)temi trattati più di frequente dalle donne rappresentate. Il fatto che 
ƭΩƛƴǘǊŀǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻ ŎƻƳǇŀƛŀ ǎƛŀ ǘǊŀ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ ǾƛǊǘǳƻǎƛ ŎƘŜ ǘǊŀ ǉǳŜƭƭƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ƳƻǎǘǊŀǘƻ ŘŜƭƭŜ 
mancanze trova una facile spiegazione nella caratterizzazione narrativa e dialogica tipica del 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 192 8 200 

Rubriche dei telegiornali 226 19 245 

Approfondimento informativo 496 24 520 

Cultura 159 15 174 

Intrattenimento 272 3 275 

Rubriche sportive 71 12 83 

Fiction di produzione Rai 163 0 163 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

53 37 90 

 Totale 1632 118 1750 

  L'area "RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE" è complessivamente pertinente  
con il programma monitorato? 

Totale 

Sì No 

  L'area "RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE" è complessivamente 
pertinente  

con il programma monitorato? 

Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 96,0% 4,0% 100,0% 

Rubriche dei 
telegiornali 

92,2% 7,8% 100,0% 

Approfondimento 
informativo 

95,4% 4,6% 100,0% 

Cultura 91,4% 8,6% 100,0% 

Intrattenimento 98,9% 1,1% 100,0% 

Rubriche sportive 85,5% 14,5% 100,0% 

Fiction di produzione 
Rai 

100,0%  --- 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

58,9% 41,1% 100,0% 

Totale 93,3% 6,7% 100,0% 
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macrogenere di programma, dove è facile che possano trovare spazio e amplificazione stereotipi, 
bias o pregiudizi diffusi nel retroterra socioculturale italiano e pertanto difficili da individuare.  
vǳŀƴǘƻ ǇƛǴΣ ƛƴŦŀǘǘƛΣ Ŏƛ ǎƛ ƳǳƻǾŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ŎƘŜ ǎƛ ŎƻƴƻǎŎe in prima persona, tanto più 
risulta difficile individuare i meccanismi che agiscono nel profondo di essa determinando forme e 
ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ ŎƘŜ ƭŀ ŜǎǇǊƛƳƻƴƻ άƛƴ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜέΦ ! ǉǳŜǎǘƻ stato di cose, che coinvolge gli individui in 
generale, possono essere soggetti anche coloro che, nella elaborazione dei programmi, si occupano 
di definire ruoli e copioni narrativi.  
 
Tavola 20a. [ŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴȊŀ ŘŜƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ ǾŀƭƻǊƛ ŀǎǎƻƭǳǘƛ per giudizi e 
per tipologia di programma    

 
Tavola 20b. La pertinenza del campione con la ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ per singola 
tipologia di programma e per giudizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nel programma vi sono forme di promozione del rispetto dell'identità di genere? Totale 

Sì No, sono presenti forme di 
ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ 

di genere 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Tipologia 
del 

programma 

Telegiornali 146 1 45 192 

Rubriche dei telegiornali 153 3 70 226 

Approfondimento 
informativo 

361 14 121 496 

Cultura 109 2 48 159 

Intrattenimento 202 15 55 272 

Rubriche sportive 45 4 22 71 

Fiction di produzione Rai 114 8 41 163 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

0 0 53 53 

Totale 1130 47 455 1632 

  Nel programma vi sono forme di promozione del rispetto dell'identità di genere? Totale 

Sì No, sono presenti forme di 
mancanza di ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ 

di genere 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Tipologia 
del 

programma 

Telegiornali 76,0% 0,5% 23,4% 100,0% 

Rubriche dei telegiornali 67,7% 1,3% 31,0% 100,0% 

Approfondimento 
informativo 

72,8% 2,8% 24,4% 100,0% 

Cultura 68,6% 1,3% 30,2% 100,0% 

Intrattenimento 74,3% 5,5% 20,2% 100,0% 

Rubriche sportive 63,4% 5,6% 31,0% 100,0% 

Fiction di produzione Rai 69,9% 4,9% 25,2% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

 --- ---  100,0% 100,0% 

Totale 69,2% 2,9% 27,9% 100,0% 
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Tavola 20ŎΦ [ŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴȊŀ ŘŜƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ per singolo 
giudizio e per tipologie di programma 

 
Per ciò che concerne la rete di messa in onda, Rai 1 precede Rai 3 e Rai 2 per numero di episodi 
ǇǊƻƳƻǘƻǊƛ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΦ Rai 3 muove però da valori assoluti più bassi e spicca 
per il numero ridotto di frammenti giudicati inadeguati in senso sia proporzionale sia assoluto. 
 
Tavola 21ŀΦ [ŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴȊŀ ŘŜƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ valori assoluti per rete di 
messa in onda 

 
Tavola 21b. [ŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴȊŀ ŘŜƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ percentuali per singola rete 
e per giudizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nel programma vi sono forme di promozione del rispetto dell'identità di genere? Totale 

Sì No, sono presenti forme di 
ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ 

di genere 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Tipologia 
del 

programma 

Telegiornali 12,9% 2,1% 9,9% 11,8% 

Rubriche dei telegiornali 13,5% 6,4% 15,4% 13,8% 

Approfondimento 
informativo 

31,9% 29,8% 26,6% 30,4% 

Cultura 9,6% 4,3% 10,5% 9,7% 

Intrattenimento 17,9% 31,9% 12,1% 16,7% 

Rubriche sportive 4,0% 8,5% 4,8% 4,4% 

Fiction di produzione Rai 10,1% 17,0% 9,0% 10,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

 0,0%  0,0% 11,6% 3,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  Nel programma vi sono forme di promozione del rispetto dell'identità di genere? Totale 

Sì No, sono presenti forme di 
ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ 

genere 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Rete RAI 1 470 20 134 624 

RAI 2 257 22 99 378 

RAI 3 403 5 169 577 

Spot e 
campagne socio-

istituzionali  

0 0 53 53 

Totale 1130 47 455 1632 

  Nel programma vi sono forme di promozione del rispetto dell'identità di genere? Totale 

Sì No, sono presenti forme di 
ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ 

genere 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Rete RAI 1 75,3% 3,2% 21,5% 100,0% 

RAI 2 68,0% 5,8% 26,2% 100,0% 

RAI 3 69,8% 0,9% 29,3% 100,0% 

Spot e campagne 
socio-istituzionali  

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Totale 69,2% 2,9% 27,9% 100,0% 
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Tavola 21cΦ [ŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴȊŀ ŘŜƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ǇŜǊ singolo 
giudizio e per reti 

 
Per quanto riguarda le fasce orarie, tutte sono degne di menzione positiva, con la fascia serale a 
spiccare su tutte ǎŜ ǎƛ ƎǳŀǊŘŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ sotto-sottocampione (30,1%) e quella 15.00-18.00 se si 
considera invece il contributo delle singole fasce orarie (74,2%). 
 
Tavola 22ŀΦ [ŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴȊŀ ŘŜƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ ǾŀƭƻǊƛ assoluti per fascia 
oraria 

 
Tavola 22ōΦ [ŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴȊŀ ŘŜƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ percentuali per giudizi e per 
singola fascia oraria 

 
Tavola 22c. La pertinenza del campione con la promozione del rispetto ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ percentuali per singolo 
giudizio e per fasce orarie 

  Nel programma vi sono forme di promozione del rispetto dell'identità di genere? Totale 

Sì No, sono presenti forme di 
ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ 

genere 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Rete RAI 1 41,6% 42,6% 29,5% 38,2% 

RAI 2 22,7% 46,8% 21,8% 23,2% 

RAI 3 35,7% 10,6% 37,1% 35,4% 

Spot e 
campagne socio-

istituzionali  

0,0% 0,0% 11,6% 3,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  Nel programma vi sono forme di promozione del rispetto dell'identità di genere? Totale 

Sì No, sono presenti forme di 
ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ 

genere 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Fascia 
oraria 

06:00-12:00 181 9 86 276 

12:00-15:00 157 4 60 221 

15:00-18:00 135 1 46 182 

18:00-21:00 163 2 77 242 

21:00-23:00 340 24 129 493 

23:00-02:00 154 7 57 218 

Totale 1130 47 455 1632 

  Nel programma vi sono forme di promozione del rispetto dell'identità di genere? Totale 

Sì No, sono presenti forme di 
ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ 

genere 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Fascia 
oraria 

06:00-12:00 65,6% 3,3% 31,2% 100,0% 

12:00-15:00 71,0% 1,8% 27,1% 100,0% 

15:00-18:00 74,2% 0,5% 25,3% 100,0% 

18:00-21:00 67,4% 0,8% 31,8% 100,0% 

21:00-23:00 69,0% 4,9% 26,2% 100,0% 

23:00-02:00 70,6% 3,2% 26,1% 100,0% 

Totale 69,2% 2,9% 27,9% 100,0% 

  Nel programma vi sono forme di promozione del rispetto dell'identità di genere? Totale 

Sì No, sono presenti forme di 
ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ 

genere 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Fascia 
oraria 

06:00-12:00 16,0% 19,1% 18,9% 16,9% 

12:00-15:00 13,9% 8,5% 13,2% 13,5% 

15:00-18:00 11,9% 2,1% 10,1% 11,2% 

18:00-21:00 14,4% 4,3% 16,9% 14,8% 

21:00-23:00 30,1% 51,1% 28,4% 30,2% 

23:00-02:00 13,6% 14,9% 12,5% 13,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Venendo invece alle pratiche a cui fanno riferimento le 1.130 attivazioni pertinenti con la promozione 
del rispetto dellΩƛŘŜƴǘƛǘŁ di genere, il 66% Ƙŀ ǊƛƎǳŀǊŘŀǘƻ ƭΩinclusione realeΣ ƻǾǾŜǊƻ ƭΩƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƭƭe azioni 
volte a rimuovere gli ostacoli per il superamento delle disuguaglianze, e il 34% ƭΩappartenenza di 
genere (per i valori assoluti cfr. la Tavola 23a, in appendice). Tali valori sono stati riscontrati in tutte 
le tipologie di programmi, con scarti compresi in una forbice di 10 punti percentuali. 
 
Tavola 23b. [ŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ percentuali per singola tipologia di programma 

 
 
¢ŀǾƻƭŀ ноŎΦ [ŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ǇŜǊ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ 

 
 
I 47 Ŏŀǎƛ Řƛ ƳŀƴŎŀǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ όcfr. Tavola 22a) sono stati successivamente 
esaminati con lo scopo di capire la natura della mancanza (cfr. Tavola 24a, in appendice, per i valori 
assoluti): il 38,3% è stato valutato come connesso Ŏƻƴ ƭΩappartenenza di genere e il 61,7% con 
ƭΩinclusione differenziale. [ΩƛƴǘǊŀǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ƛƭ ƳŀŎǊƻƎŜƴŜǊŜ in cui è stato registrato il numero 
più alto di mancanze, con il 31% per il primo tipo e il 33,3% per il secondo; percentuale, questa, 
ŎƻƴŘƛǾƛǎŀ ŘŀƭƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ. Da segnalare, anche in questo caso, le rubriche sportive, 
ǇŜǊ ƭŜ ǉǳŀƭƛ ƭƻ ǎŎƛǾƻƭŀƳŜƴǘƻ ǎǳ ǘŜƳƛ ŎƻƴƴŜǎǎƛ Ŏƻƴ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ ǎŜƳōǊŀ ŎƻǎǘƛǘǳƛǊŜ ǳƴ 
elemento ricorrente.  
Guardando ai soli episodi che hanno avuto un seguito nelle segnalazioni (26, di cui una violazione), 
sono 6 i casi iƴ Ŏǳƛ ƛƭ ƳŀƴŎŀǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ǊƛŎƻƴŘƻǘǘƻ ŀƭƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ Ŝ 7 quelli in cui è 
ǎǘŀǘŀ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛǳǘŀ ƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŀƭŜΦ  

 
[ŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ ǊƛƎǳŀǊŘŀ Totale 

Appartenenza di genere Inclusione reale 

Tipologia del programma Telegiornali 40,4% 59,6% 100,0% 

Rubriche dei telegiornali 32,7% 67,3% 100,0% 

Approfondimento informativo 30,7% 69,3% 100,0% 

Cultura 30,3% 69,7% 100,0% 

Intrattenimento 34,7% 65,3% 100,0% 

Rubriche sportive 33,3% 66,7% 100,0% 

Fiction di produzione Rai 40,4% 59,6% 100,0% 

Spot e campagne socio-istituzionali 0,0% 0,0% 100,0% 

Totale 34,0% 66,0% 100,0% 

 

[ŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ ǊƛƎǳŀǊŘŀΥ Totale 

Appartenenza di genere Inclusione reale 

Tipologia del programma Telegiornali 15,4% 11,7% 12,9% 

Rubriche dei telegiornali 13,0% 13,8% 13,5% 

Approfondimento informativo 28,9% 33,5% 31,9% 

Cultura 8,6% 10,2% 9,6% 

Intrattenimento 18,2% 17,7% 17,9% 

Rubriche sportive 3,9% 4,0% 4,0% 

Fiction di produzione Rai 12,0% 9,1% 10,1% 

Spot e campagne socio-istituzionali 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola 24b. !Ƴōƛǘƛ ŘŜƭƭŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ: percentuali per singola tipologia di programma 

 
Tavola 24c. !Ƴōƛǘƛ ŘŜƭƭŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ: percentuali per tipologie di programma 

 
 
 
3.8 La sfida a sessismo, stereotipi e discriminazioni 
 
Si è quindi passati a misurare la sfida messa in atto dalla programmazione nei confronti di sessismo, 
stereotipi e discriminazioni della figura femminile. 
Ciò si è verificato in 1.016 casi sui 1.632 pertinenti col tema della rappresentazione femminile, ovvero 
nel 62,3% dei casi (nel 2020 questo valore era pari al 52,60%). 100 (6,1%) sono stati invece i 
programmi in cui si è registrato un comportamento di tenore opposto: di questi, solo 26 non hanno 
però trovato un riequilibrio nella narrazione e sono confluiti in segnalazioni di criticità (26) o di 
violazione (1). Sono stati, infine, 516 (31,6%) quelli ritenuti non pertinenti con questa variabile. 
La tipologia di programma più sfidante in ǘŜǊƳƛƴƛ ŀǎǎƻƭǳǘƛ ŝ ǎǘŀǘƻ ƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ 
(32,1%), quella meno le rubriche sportive (15,6%). Ragionando, invece, per tipologie, ad attivare 
maggiormente la sfida sono stati i telegiornali, pertinenti con il quesito posto nel 68,2% delle 
trasmissioni monitorate e con solo lo 0,5% (1 in valori assoluti) di rappresentazioni sessiste o 
stereotipate.  
Meno buona è la performance delƭΩƛƴǘǊŀǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻ ς sia in termini assoluti (37% delle 
rappresentazioni sessiste), sia per tipologia di programma (13,6% di attivazioni negative vs 58,1% 
positive) ς e, seppure con uno scarto tra buone e cattive pratiche più consistente, della fiction di 
ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜΣ Ŏƻƴ ƛƭ му҈ ƎǳŀǊŘŀƴŘƻ ŀƭ ǎƻǘǘƻŎŀƳǇƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳŀƴŎŀƴȊŜ Ŝ ƭΩммΣт҈ ƎǳŀǊŘŀƴŘƻ ŀƭƭŀ ǎǳŀ 
sola performance rispetto alla variabile.  
Per ciò che concerne le 26 criticità (di cui una violazione), 11 segnalazioni hanno coinvolto programmi 
di intrattenimento, 9 di approfondimento informativo, 3 la fiction di produzione, 1 una rubrica del tg, 
1 una rubrica sportiva, 1 un programma culturale.      
 

 
[ŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ ǊƛƎǳŀǊŘŀ Totale 

Appartenenza di genere Inclusione differenziale 

Tipologia del programma Telegiornali 100,0% 0,0% 100,0% 

Rubriche dei telegiornali 0,0% 100,0% 100,0% 

Approfondimento informativo 57,1% 42,9% 100,0% 

Cultura 50,0% 50,0% 100,0% 

Intrattenimento 60,0% 40,0% 100,0% 

Rubriche sportive 75,0% 25,0% 100,0% 

Fiction di produzione Rai 87,5% 12,5% 100,0% 

Spot e campagne socio-istituzionali 0,0% 0,0% 100% 

Totale 61,7% 38,3% 100,0% 

 
[ŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ ǊƛƎǳŀǊŘŀ Totale 

Appartenenza di genere Inclusione differenziale 

Tipologia del programma Telegiornali 3,4% 0,0% 2,1% 

Rubriche dei telegiornali 0,0% 16,7% 6,4% 

Approfondimento informativo 27,6% 33,3% 29,8% 

Cultura 3,4% 5,6% 4,3% 

Intrattenimento 31,0% 33,3% 31,9% 

Rubriche sportive 10,3% 5,6% 8,5% 

Fiction di produzione Rai 24,1% 5,6% 17,0% 

Spot e campagne socio-istituzionali 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola 25a. Le rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi e discriminazioni: valori assoluti 

 
Tavola 25b. Le rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi e discriminazioni: percentuali per singola tipologia di 
programma 

 
Tavola 25c. Le rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi e discriminazioni: percentuali per tipologie di programma 

 
Nel complesso la rete maggiormente attiva nella sfida in valori percentuali è Rai3 (65,7%). Segue Rai 
1 (65,4%) che, da un lato, è anche quella con i numeri assoluti più alti (409 casi, pari al 65,4% delle 
trasmissioni della rete pertinenti con il tema)Σ ƳŀΣ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊŀΣ Ŧŀ ǊŜƎƛǎǘǊŀǊŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ wŀƛ о ǳƴ ƴǳƳŜǊƻ 
decisamente più consistente di rappresentazioni problematiche. 15 di quelle confluite in segnalazioni 
hanno riguardato la programmazione di Rai 1, 10 quella di Rai 2, e 1 sola quella di Rai 3. 

  Nel programma sono presenti rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi o discriminazioni della 
figura femminile? 

Totale 

Sì No, sono presenti 
rappresentazioni sessiste, forme 

di stereotipi o discriminazioni 
della figura femminile 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Tipologia 
del 

programma 

Telegiornali 131 1 60 192 

Rubriche dei 
telegiornali 

146 6 74 226 

Approfondimento 
informativo 

326 28 142 496 

Cultura 107 2 50 159 

Intrattenimento 158 37 77 272 

Rubriche sportive 38 5 28 71 

Fiction di 
produzione Rai 

108 19 36 163 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

2 2 49 53 

Totale 1016 100 516 1632 

  Nel programma sono presenti rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi o discriminazioni della 
figura femminile? 

Totale 

Sì No, sono presenti 
rappresentazioni sessiste, forme 

di stereotipi o discriminazioni 
della figura femminile 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Tipologia 
del 

programma 

Telegiornali 68,2% 0,5% 31,3% 100,0% 

Rubriche dei 
telegiornali 

64,6% 2,7% 32,7% 100,0% 

Approfondimento 
informativo 

65,7% 5,6% 28,6% 100,0% 

Cultura 67,3% 1,3% 31,4% 100,0% 

Intrattenimento 58,1% 13,6% 28,3% 100,0% 

Rubriche sportive 53,5% 7,0% 39,4% 100,0% 

Fiction di produzione 
Rai 

66,3% 11,7% 22,1% 100,0% 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

3,8% 3,8% 92,5% 100,0% 

Totale 62,3% 6,1% 31,6% 100,0% 

  Nel programma sono presenti rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi o 
discriminazioni della figura femminile? 

Totale 

Sì No, sono presenti 
rappresentazioni sessiste, forme 

di stereotipi o discriminazioni 
della figura femminile 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Tipologia 
del 

programma 

Telegiornali 12,9% 1,0% 11,6% 11,8% 

Rubriche dei telegiornali 14,4% 6,0% 14,3% 13,8% 

Approfondimento 
informativo 

32,1% 28,0% 27,5% 30,4% 

Cultura 10,5% 2,0% 9,7% 9,7% 

Intrattenimento 15,6% 37,0% 14,9% 16,7% 

Rubriche sportive 3,7% 5,0% 5,4% 4,4% 

Fiction di produzione 
Rai 

10,6% 19,0% 7,0% 10,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

0,2% 2,0% 9,5% 3,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola 26a. Le rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi e discriminazioni: valori assoluti per rete 

 
 
Tavola 26b. Le rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi e discriminazioni: percentuali per singola rete 

 
 
Tavola 26c. Le rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi e discriminazioni: percentuali per reti 

 
 
Guardando alla scansione della giornata, tutte le fasce orarie hanno fatto registrare valori superiori 
al 60% per ciò che concerne le rappresentazioni sfidanti: a dare il contributo maggiore in termini 
assoluti è stata la prima serata, cui va però anche il primato negativo, con quasi la metà delle 
attivazioni (46, pari 46% delle mancanze e al 9,3% delle trasmissioni della fascia oraria pertinenti col 
tema).  
Per ciò che concerne la mancata sfida, invece, gli episodi che non hanno trovato compensazione e 
che hanno dato luogo a segnalazioni di criticità (25) o violazioni (1), 5 hanno riguardato la prima fascia 
della programmazione (6.00-12.00), 1 la fascia 12.00-15.00, 3 il day-time pomeridiano (15.00-18.00), 
13 il prime-time (21.00-23.00) e 4 la seconda serata (23.00-02.00. 
 
 
 
 
 

  Nel programma sono presenti rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi o 
discriminazioni della figura femminile? 

Totale 

Sì No, sono presenti rappresentazioni 
sessiste, forme di stereotipi o 

discriminazioni della figura 
femminile 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Rete RAI 1 409 52 164 625 

RAI 2 225 38 115 378 

RAI 3 380 8 190 578 

Spot e campagne socio-
istituzionali  

2 2 47 51 

Totale 1016 100 516 1632 

  Nel programma sono presenti rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi o discriminazioni della figura 
femminile? 

Totale 

Sì No, sono presenti rappresentazioni 
sessiste, forme di stereotipi o 

discriminazioni della figura 
femminile 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Rete RAI 1 65,4% 8,3% 26,2% 100,0% 

RAI 2 59,5% 10,1% 30,4% 100,0% 

RAI 3 65,7% 1,4% 32,9% 100,0% 

Spot e 
campagne socio-

istituzionali  

3,9% 3,9% 92,2% 100,0% 

Totale 62,3% 6,1% 31,6% 100,0% 

  Nel programma sono presenti rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi o discriminazioni della 
figura femminile? 

Totale 

Sì No, sono presenti rappresentazioni 
sessiste, forme di stereotipi o 

discriminazioni della figura 
femminile 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Rete RAI 1 40,3% 52,0% 31,8% 38,3% 

RAI 2 22,1% 38,0% 22,3% 23,2% 

RAI 3 37,4% 8,0% 36,8% 35,4% 

Spot e campagne 
socio-istituzionali  

0,2% 2,0% 9,1% 3,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola 27a. Le rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi e discriminazioni: valori assoluti per fascia oraria 

 
 
Tavola 27b. Le rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi e discriminazioni: percentuali per singola fascia oraria 

 
Tavola 27c. Le rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi e discriminazioni: percentuali per fasce orarie 

 

 

Una focalizzazione sulle rappresentazioni sessiste, stereotipate o discriminanti il genere femminile 
non può prescindere dalla forma che le esprime. Come primo spartiacque per la loro classificazione 
si impiegherà una semplificazione di quella, consolidata nella letteratura di settore, che vede il 
sessismo manifestarsi, lungo una sorta di scala di riconoscibilità rovesciata, rispettivamente in modo: 
urlato, silenzioso o benevolo. Per ragioni connesse al radicamento culturale di certi comportamenti, 
verbali e non, quello benevolo risulta il più difficile da intercettare e, conseguentemente, da 
contrastare. Il sessismo benevolo si mimetizza infatti come atteggiamento protettivo o a un 
ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ άƎŀƭŀƴǘŜέ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ ŘŜƭƭŜ ŘƻƴƴŜΦ /ƻǎǘƛǘǳƛǎŎŜ ƛƴǾŜŎŜ άun insieme di atteggiamenti 
interrelati rivolti alle donne, che sono sessisti in quanto stereotipizzano le donne in ruoli ristretti, ma 
sono soggettivamente positivi in quanto a tono (per il ricevente) e tendenti a sollecitare 
ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƛ ǘƛǇƛŎŀƳŜƴǘŜ ŎŀǘŜƎƻǊƛȊȊŀǘƛ ŎƻƳŜ ǇǊƻǎƻŎƛŀƭƛ όŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ƭΩŀƛǳǘŀǊŜ Ǝƭƛ ŀƭǘǊƛύ ƻ ǳƴŀ 
ƳŀƎƎƛƻǊŜ ƛƴǘƛƳƛǘŁ όŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ƭΩŀǇǊƛǊǎƛ ŀƎƭƛ ŀƭǘǊƛύέ όάHostile and benevolent sexism measuring 
ambivalent sexist attitudes toward womenέ, Psychology of Women Quarterly, 21, 1997, 119-135). Di 

  Nel programma sono presenti rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi o discriminazioni della 
figura femminile? 

Totale 

Sì No, sono presenti rappresentazioni 
sessiste, forme di stereotipi o 

discriminazioni della figura femminile 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Fascia 
oraria 

06:00-12:00 171 13 92 276 

12:00-15:00 140 8 73 221 

15:00-18:00 112 12 58 182 

18:00-21:00 149 5 88 242 

21:00-23:00 312 46 135 493 

23:00-02:00 132 16 70 218 

Totale 1016 100 516 1632 

  Nel programma sono presenti rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi o discriminazioni della figura 
femminile? 

Totale 

Sì No, sono presenti rappresentazioni 
sessiste, forme di stereotipi o 

discriminazioni della figura femminile 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Fascia 
oraria 

06:00-12:00 62,0% 4,7% 33,3% 100,0% 

12:00-15:00 63,3% 3,6% 33,0% 100,0% 

15:00-18:00 61,5% 6,6% 31,9% 100,0% 

18:00-21:00 61,6% 2,1% 36,4% 100,0% 

21:00-23:00 63,3% 9,3% 27,4% 100,0% 

23:00-02:00 60,6% 7,3% 32,1% 100,0% 

Totale 62,3% 6,1% 31,6% 100,0% 

  Nel programma sono presenti rappresentazioni che sfidano sessismo, stereotipi o discriminazioni della figura 
femminile? 

Totale 

Sì No, sono presenti rappresentazioni 
sessiste, forme di stereotipi o 

discriminazioni della figura femminile 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Fascia 
oraria 

06:00-12:00 16,8% 13,0% 17,8% 16,9% 

12:00-15:00 13,8% 8,0% 14,1% 13,5% 

15:00-18:00 11,0% 12,0% 11,2% 11,2% 

18:00-21:00 14,7% 5,0% 17,1% 14,8% 

21:00-23:00 30,7% 46,0% 26,2% 30,2% 

23:00-02:00 13,0% 16,0% 13,6% 13,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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qui le difficoltà a riconoscerne la matrice, comune al sessismo ostile e consistente in una sorta di 
giustificazione dello stato subalterno del genere femminile.  
Nel contesto del monitoraggio la scala di valorizzazione dei comportamenti sessisti e discriminanti il 
genere femminile è stata semplificata nella dicotomia ostile vs benevolo. Applicata ai 100 episodi 
pertinenti con questa variabile, tale dicotomia ha messo in evidenza la netta e prevedibile prevalenza 
delle manifestazioni benevole su quelle ostili. In termini numerici si tratta di 87 vs 13 attivazioni (87% 
vs 13%; 18 confluite in segnalazioni di criticità vs 4), annidate per lo più in programmi di 
intrattenimento (33, pari al 37,9% del totale di categoria Ŝ ŀƭƭΩуфΣн҈ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ ǊƛŎƻƴŘǳŎƛōƛƭƛ ŀƭƭŀ 
tipologia di programma), di approfondimento informativo (24, pari al 27,6% del totale di categoria e 
ŀƭƭΩурΣт҈ Řelle attivazioni riconducibili alla tipologia di programma) e in fiction di produzione Rai (15, 
pari al 17,2% del totale di categoria e alla totalità delle attivazioni riconducibili alla tipologia di 
programma). 
Nelle stesse tipologie di programma si è peraltro ravvisata la presenza delle forme ostili (3 su 4 in 
programmi di intrattenimento, la restante nella fiction)Σ Ŧŀǘǘŀ ǎŀƭǾŀ ǳƴŀ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǳƴ 
telegiornale andato in onda su Rai 1. 
 
Tavola 28a. Le forme della mancanza di rispetto, dello stereotipo o della discriminazione: valori assoluti 

 
Tavola 28b. Le forme della mancanza di rispetto, dello stereotipo o della discriminazione: percentuali per singola tipologia 
di programma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  La forma della mancanza del rispetto, dello stereotipo o della discriminazione è 

classificabile come: 
Totale 

Sessismo ostile Sessismo benevolo 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 1 0 1 

Rubriche dei 
telegiornali 

0 6 6 

Approfondimento 
informativo 

4 24 28 

Cultura 0 2 2 

Intrattenimento 4 33 37 

Rubriche sportive 0 5 5 

Fiction di produzione 
Rai 

4 15 19 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

0 2 2 

Totale 13 87 100 

  La forma della mancanza del rispetto, dello stereotipo o della discriminazione è 
classificabile come: 

Totale 

Sessismo ostile Sessismo benevolo 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 100,0%  0,0% 100,0% 

Rubriche dei 
telegiornali 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Approfondimento 
informativo 

14,3% 85,7% 100,0% 

Cultura  0,0% 100,0% 100,0% 

Intrattenimento 10,8% 89,2% 100,0% 

Rubriche sportive 0,0% 100,0% 100,0% 

Fiction di produzione 
Rai 

21,1% 78,9% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

0,0% 100,0% 100,0% 

Totale 13,0% 87,0% 100,0% 
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Tavola 28c. Le forme della mancanza di rispetto, dello stereotipo o della discriminazione: percentuali per tipologie di 
programma 

 
La rete di messa in onda ricorsa più volte è stata Rai 1 (52 attivazioni complessive, pari al 52% ma in 
soli 3 casi oggetto di segnalazione di criticità), che ha anche prodotto il numero più alto di espressioni 
di sessismo ostile (10, pari al 76,9%). Rai 3 è la rete che ha fatto registrare meno casi, quasi tutti di 
tipo benevolo, Rai 2 si è collocata tra le altre due con dati abbastanza sorprendenti ς 38 casi totali, di 
cui 1 ostile oggetto di segnalazione ς tenuto conto di un palinsesto che si distacca dagli altri per la 
presenza di un numero maggiore di film e fiction non di produzione, non previste nel monitoraggio. 
 
Tavola 29a. Le forme della mancanza di rispetto, dello stereotipo o della discriminazione: valori assoluti per rete 

 
Tavola 29b. Le forme della mancanza di rispetto, dello stereotipo o della discriminazione: percentuali per singola rete 

 
Tavola 29c. Le forme della mancanza di rispetto, dello stereotipo o della discriminazione: percentuali per reti 

 

  La forma della mancanza del rispetto, dello stereotipo o della discriminazione è 
classificabile come: 

Totale 

Sessismo ostile Sessismo benevolo 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 7,7% 0,0% 1,0% 

Rubriche dei 
telegiornali 

0,0% 6,9% 6,0% 

Approfondimento 
informativo 

30,8% 27,6% 28,0% 

Cultura 0,0% 2,3% 2,0% 

Intrattenimento 30,8% 37,9% 37,0% 

Rubriche sportive 0,0% 5,7% 5,0% 

Fiction di produzione 
Rai 

30,8% 17,2% 19,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

0,0% 2,3% 2,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

  La forma della mancanza del rispetto, dello stereotipo o della discriminazione è 
classificabile come: 

Totale 

Sessismo ostile Sessismo benevolo 

Rete RAI 1 10 42 52 

RAI 2 1 37 38 

RAI 3 2 6 8 

Spot e campagne socio-
istituzionali  

0 2 2 

Totale 13 87 100 

  La forma della mancanza del rispetto, dello stereotipo o della discriminazione è 
classificabile come: 

Totale 

Sessismo ostile Sessismo benevolo 

Rete RAI 1 19,2% 80,8% 100,0% 

RAI 2 2,6% 97,4% 100,0% 

RAI 3 25,0% 75,0% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali  

 0,0% 100,0% 100,0% 

Totale 13,0% 87,0% 100,0% 

  La forma della mancanza del rispetto, dello stereotipo o della discriminazione è 
classificabile come: 

Totale 

Sessismo ostile Sessismo benevolo 

Rete RAI 1 76,9% 48,3% 52,0% 

RAI 2 7,7% 42,5% 38,0% 

RAI 3 15,4% 6,9% 8,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali  

0,0%  2,3% 2,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Per quanto riguarda la fascia oraria della messa in onda, quella della prima serata è risultata più 
coinvolta nel fenomeno, con quasi la metà delle occorrenze totali e il 69,2% di quelle di sessismo 
ostileΤ ƭΩŀŎŎŜǎǎ ǇǊƛƳŜ-time è quella più immune, col 5% di attivazioni. 
 
Tavola 30a. Le forme della mancanza di rispetto, dello stereotipo o della discriminazione: valori assoluti per fascia oraria 

 
 
Tavola 30b. Le forme della mancanza di rispetto, dello stereotipo o della discriminazione: percentuali per singola fascia 
oraria 

 
Tavola 30c. Le forme della mancanza di rispetto, dello stereotipo o della discriminazione: valori assoluti per fasce orarie 

 
 
 
3.8.1 Qualità e ambiti della sfida 
 
LΩŀƎƎƛǳƴǘŀ Řƛ ǳƴŀ ǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ƭŜƴǘŜ Řƛ ƛƴƎǊŀƴŘƛƳŜƴǘƻ ŎƻƴŘǳŎŜ ai contenuti della rappresentazione 
sfidante. Fatta la premessa che la domanda proposta consentiva più risposte, i temi in cui si è 
riscontrata maggiormente la sfida hanno a che fare con i ruoli professionali (757 attivazioni, 32,9%), 
Ŏƻƴ ƭŀ ǾƻƛŎŜ Ŝ ƭΩŀǳǘƻǊŜǾƻƭŜȊȊŀ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜ όонф ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ, 14,3%) e con il ruolo sociale (293 attivazioni, 
12,7%ύΦ tŜǊ ŎƻƴǘǊƻΣ ƛ ǘŜƳƛ ƳŜƴƻ ǊƛŎƻǊǊŜƴǘƛ ǎƻƴƻ ǉǳŜƭƭƛ ǊƛŦŜǊƛǘƛ ŀƭ ŎƻǊǇƻ Ŝ ŀƭƭΩŜǎǘŜǘƛŎŀ όмнн ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ, 
5,3%), alla sessualità (80 attivazioni, 3,5%) e alle relazioni infra-genere (35 attivazioni, 1,5%).  
La sfida al sessismo appare insomma indirizzarsi decisamente più sugli aspetti sociali che sulla 
persona e sulle relazioni fra i generi.  
 

  La forma della mancanza del rispetto, dello stereotipo o della discriminazione è 
classificabile come: 

Totale 

Sessismo ostile Sessismo benevolo 

Fascia Oraria 06:00-12:00 2 11 13 

12:00-15:00 1 7 8 

15:00-18:00 0 12 12 

18:00-21:00 0 5 5 

21:00-23:00 9 37 46 

23:00-02:00 1 15 16 

Totale 13 87 100 

  La forma della mancanza del rispetto, dello stereotipo o della discriminazione è 
classificabile come: 

Totale 

Sessismo ostile Sessismo benevolo 

Fascia Oraria 06:00-12:00 15,4% 84,6% 100,0% 

12:00-15:00 12,5% 87,5% 100,0% 

15:00-18:00 0,0%  100,0% 100,0% 

18:00-21:00 0,0%  100,0% 100,0% 

21:00-23:00 19,6% 80,4% 100,0% 

23:00-02:00 6,3% 93,8% 100,0% 

Totale 13,0% 87,0% 100,0% 

  La forma della mancanza del rispetto, dello stereotipo o della discriminazione è 
classificabile come: 

Totale 

Sessismo ostile Sessismo benevolo 

Fascia Oraria 06:00-12:00 15,4% 12,6% 13,0% 

12:00-15:00 7,7% 8,0% 8,0% 

15:00-18:00 0,0%  13,8% 12,0% 

18:00-21:00 0,0%  5,7% 5,0% 

21:00-23:00 69,2% 42,5% 46,0% 

23:00-02:00 7,7% 17,2% 16,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola 31a. Ambiti della sfida a sessismo, stereotipi e discriminazioni: valori assoluti 

 

 
[ΩƛƴŎǊƻŎƛƻ ŘŜƭ ǘŜƳŀ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ǎŦƛŘŀ Ŏƻƴ ƛƭ ǘƛǇƻ Řƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ŎƘŜ ƭΩƘŀ ƳŜǎǎŀ ƛƴ ŎŀƳǇƻ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ 
ottenere una macro ancora più efficace e probabilmente più utile anche alla valutazione del 
contributo alla coesione sociale che il Servizio pubblico televisivo è in grado di apportare attraverso 
la sua programmazione, intesa come ensemble e come insieme di programmi.  
Per la complessità di questo intreccio, a un elenco di valori e percentuali può risultare preferibile, per 
leggibilità, parlare di addensamenti di buone pratiche da parte di tipi di programmi: da parte 
ŘŜƭƭΩapprofondimento informativo, in primis, di intrattenimento, fiction e rubriche di telegiornali a 
seguire, seppure con un distacco considerevole. Tra i tipi di programmi meno operosi nel contrasto 
spiccano invece le rubriche sportive, coerentemente con quanto già visto. Appare perciò lecito, tutto 
considerato, parlare di un recepimento non completamente adeguato, da parte delle trasmissioni 
sportive ς Ŝ ŀƭ ƴŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řŀƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ Řƛ ǘutte le trasmissioni sportive dei palinsesti 
estivi19 ς, dei progressi che il mondo sportivo ha compiuto su questo terreno, nella promozione delle 
discipline al femminile e miste, olimpiche e paralimpiche, e nel superamento di tradizionali 
subalternità rispetto alla pratica agonistica maschile.  
Sorprende, infine, che i programmi di matrice culturale riescano a fare in generale non molto e 
addirittura quasi nulla in un ambito quale ά/ƻǊǇƻ ŜŘ ŜǎǘŜǘƛŎŀέΣ che invece necessiterebbe 
ŘŜƭƭΩŀǇǇƻǊǘƻ Řƛ conoscenza delle discipline storico-artistiche per far emergere ƭΩƛƳǇǊƛƴǘƛƴƎ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜ 
dei canoni di bellezza e di desiderabilità. Lƴ ǉǳŜǎǘƻ ǎǘŜǎǎƻ ŀƳōƛǘƻ ǎǇƛŎŎŀ ƛƴǾŜŎŜ ƭΩŀǇǇƻǊǘƻ 
ŘŜƭƭΩά!ǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻέ Ŝ ŘŜƭƭΩάLƴǘǊŀǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻέ, che insieme esprimono quasi il 70% 
delle attivazioni.  
Lo scarso apporto della fiction di produzione ŀǇǇŀǊŜ ŎƻƳŜ ǳƴΩƻŎŎŀǎƛƻƴŜ ƳŀƴŎŀǘŀΣ Ǿƛǎǘŀ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ 
che le narrazioni, in particolare se strutturate e seriali, possono avere sulla costruzione della 
conoscenza individuale e insieme sociale ŀƴŎƘŜ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊƻŎŜǎǎƛ ƳƛƳŜǘƛŎƛ ŜŘ ŜƳǇŀǘƛŎƛ.  
 
 
 
 
 

 
19 Tale assenza priva il monitoraggio di dati significativi. Vi è da riflettere se non sia il caso di includere questa 
programmazione in future iniziative di monitoraggio. 

  Tipologia del programma Total
e 

Telegiornali Rubriche 
dei 

telegiornali 

Approfondi
mento 

informativo 

Cultura Intrattenimento Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

La sfida a 
sessismo, 

stereotipi e 
discriminazion

i riguarda 
(possibili più 

risposte) 

Corpo ed estetica 3 8 42 6 42 2 19 0 122 

Sessualità 5 6 29 7 16 1 16 0 80 

Psiche/intelligenza 10 14 43 16 23 5 19 0 130 

Capacità/inclinazion
i 

17 22 69 28 56 15 39 1 247 

Ruolo sociale 31 47 107 26 37 2 43 0 293 

Ruoli familiari 6 11 57 8 12 1 31 0 126 

Ruoli professionali 102 116 250 82 100 34 71 2 757 

Relazioni con altri 
generi 

19 16 65 8 36 5 36 0 185 

Relazioni infra-
genere 

0 6 12 3 5 0 9 0 35 

Voice/autorevolezz
a femminile 

38 59 120 35 40 5 32 0 329 

Totale 231 305 794 219 367 70 315 3 2304 
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Tavola 31b. Ambiti della sfida a sessismo, stereotipi e discriminazioni: percentuali per singolo tema 

 
Tavola 31c. Ambiti della sfida a sessismo, stereotipi e discriminazioni: percentuali per tipologia di programma  

 
 

Sono stati rilevati tuttavia casi di mancata sfida al sessismo. Si tratta di frammenti della 
programmazione (singoli passaggi e non trasmissioni), nei quali sono state ravvisate rappresentazioni 
sessiste, stereotipate o discriminanti. I casi individuati sono stati 264 ς di cui 22 non bilanciati nel 
ŎƻƴǘŜǎǘƻ ƴŀǊǊŀǘƛǾƻ ƻ ŘƛǎŎƻǊǎƛǾƻΦ [ΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜ Ƙŀ ǊƛƎǳŀǊŘŀǘƻ ά/ƻǊǇƻ ŜŘ ŜǎǘŜǘƛŎŀέΣ 
per un sesto del totale. La metà di queste occorrenze è stata individuata nel macrogenere 
ŘŜƭƭΩάLƴǘǊŀǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻέΣ ǳƴ ŀƭǘǊƻ ǉǳŀǊǘƻ ƛƴ ά!ǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻέΦ ! ǎŜƎǳƛǊŜ ƭŜ ŦƛŎǘƛƻƴΣ Ŏƻƴ ǳƴ ƴǳƳŜǊƻ 
più basso di attivazioni ma dal maggiore impatto per via di quanto detto sul loro impatto cognitivo). 
Le medesime tipologie di programma costituiscono pertaƴǘƻ ƛƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ŘΩŜƭŜȊƛƻƴŜΣ ŀƴŎƘŜ ŘƛǎŎƻǊǎƛǾƻΣ 
sul quale lavorare per riposizionare temi e rappresentazioni del femminile e contribuire al contempo 
al miglioramento della coesione sociale. 

  Tipologia del programma Totale 

Telegiornal
i 

Rubriche 
dei 

telegiornal
i 

Approfondiment
o informativo 

Cultura Intratteniment
o 

Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzion

e Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

La sfida a 
sessismo, 

stereotipi e 
discriminazio
ni riguarda 

(possibili più 
risposte) 

Corpo ed estetica  2,5% 6,6% 34,4% 4,9% 34,4% 1,6% 15,6% 0,0% 100,0% 

Sessualità  6,3% 7,5% 36,3% 8,8% 20,0% 1,3% 20,0% 0,0% 100,0% 

Psiche/intelligenza  7,7% 10,8% 33,1% 12,3% 17,7% 3,8% 14,6% 0,0% 100,0% 

Capacità/inclinazio
ni  

6,9% 8,9% 27,9% 11,3% 22,7% 6,1% 15,8% 0,4% 100,0% 

Ruolo sociale  10,6% 16,0% 36,5% 8,9% 12,6% 0,7% 14,7% 0,0% 100,0% 

Ruoli familiari  4,8% 8,7% 45,2% 6,3% 9,5% 0,8% 24,6% 0,0% 100,0% 

Ruoli professionali 13,5% 15,3% 33,0% 10,8% 13,2% 4,5% 9,4% 0,3% 100,0% 

Relazioni con altri 
generi 

10,3% 8,6% 35,1% 4,3% 19,5% 2,7% 19,5% 0,0% 100,0% 

Relazioni infra-
genere 

0,0% 17,1% 34,3% 8,6% 14,3% 0,0% 25,7% 0,0% 100,0% 

Voice/autorevolezz
a femminile 

11,6% 17,9% 36,5% 10,6% 12,2% 1,5% 9,7% 0,0% 100,0% 

Totale 10,0% 13,2% 34,5% 9,5% 15,9% 3,0% 13,7% 0,1% 100,0% 

  Tipologia del programma Totale 

Telegiornali Rubriche 
dei 

telegiornali 

Approfondiment
o informativo 

Cultura Intratteniment
o 

Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituziona

li 
La sfida a 
sessismo, 

stereotipi e 
discriminazio
ni riguarda 

(possibili più 
risposte) 

Corpo ed estetica  1,3% 2,6% 5,3% 2,7% 11,4% 2,9% 6,0% 0,0% 5,3% 

Sessualità  2,2% 2,0% 3,7% 3,2% 4,4% 1,4% 5,1% 0,0% 3,5% 

Psiche/intelligenza  4,3% 4,6% 5,4% 7,3% 6,3% 7,1% 6,0% 0,0% 5,6% 

Capacità/inclinazio
ni  

7,4% 7,2% 8,7% 12,8% 15,3% 21,4% 12,4% 33,3% 10,7% 

Ruolo sociale  13,4% 15,4% 13,5% 11,9% 10,1% 2,9% 13,7% 0,0% 12,7% 

Ruoli familiari  2,6% 3,6% 7,2% 3,7% 3,3% 1,4% 9,8% 0,0% 5,5% 

Ruoli professionali  44,2% 38,0% 31,5% 37,4% 27,2% 48,6% 22,5% 66,7% 32,9% 

Relazioni con altri 
generi  

8,2% 5,2% 8,2% 3,7% 9,8% 7,1% 11,4% 0,0% 8,0% 

Relazioni infra-
genere  

0,0% 2,0% 1,5% 1,4% 1,4% 0,0% 2,9% 0,0% 1,5% 

Voice/autorevolezz
a femminile  

16,5% 19,3% 15,1% 16,0% 10,9% 7,1% 10,2% 0,0% 14,3% 

Totale 
  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
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Più in osmosi col retroterra culturale del paese, questi generi, in assenza del già citato e motivato 
lavoro di decostruzione consentito solo daƭƭΩƛƴǘŜǊƛƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ dei contenuti di una formazione ad hoc 
continua nel tempo presso tutte le componenti coinvolte nella realizzazione di un programma (da chi 
scrive i testi a chi li interpreta, a chi inquadra a chi fa il montaggio), si possono prestare a riprodurre 
ǉǳŜƭƭŀ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ άǇǊŜƳŀǎǘƛŎŀǘŀέ che già nei primissimi anni di vita diventa di dominio degli individui  
insieme ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎƻŘƛŎƛ όŘƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻύ ǇǊƻǇǊƛ ŘŜƭƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ ƛƴ Ŏǳƛ 
si cresce.  
Codici e comportamenti diventano in tal modo parte di quegli automatismi interpretativi dei quali 
non si ha consapevolezza e in ragione dei quali non si comprendono le rimostranze per aver violato 
la dignità delle persone in cui può capitare di incorrere. Di questo cortocircuito si tornerà a parlare 
nella prossima sezione, incentrata sulla trattazione della violenza di genere, in cui gli effetti 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ǇǊŜŎƻŎŜ ŘŜƛ Ǌǳƻƭƛ Ŝ Řƛ Ŏƻǎŀ Ŏƛ ǎƛ ŘŜǾŜ ŀǘǘŜƴŘŜǊŜ ƛƴ Ŧŀǘǘƻ Řƛ ŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ 
genere dispiegano il massimo del proprio potenziale. 
In tema di sostanza delle rappresentazioni rinforzanti stereotipi e discriminazioni occorre infatti 
ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀ ǳƴΩǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ. Laddove, infatti, le pratiche sfidanti si distribuivano 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴ ǎŜƎƳŜƴǘƻ Řŀƛ ǾŀƭƻǊƛ ŜǎǘǊŜƳƛ ŀǎǎŀƛ ŘƛǾŜǊǎƛΣ ǉǳƛ ƭŜ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ ǎƛ Ǌƛpartiscono in modo 
più uniforme e concentrato sugli aspetti più comuni della riflessione intorno al genere femminile. 
 
Tavola 32a. Ambiti della mancata sfida a sessismo, stereotipi e discriminazioni: valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tipologia del programma Totale 

Telegior
nali 

Rubriche dei 
telegiornali 

Approfondime
nto 

informativo 

Telegior
nali 

Rubriche dei 
telegiornali 

Rubriche 
sportive 

Telegior
nali 

Rubriche dei 
telegiornali 

Le 
rappresenta

zioni 
sessiste o le 

forme di 
stereotipi e 
discriminazi

oni 
riguardano 

(possibili più 
risposte) 

Corpo ed 
estetica  

0 Le 
rappresenta

zioni 
sessiste o le 

forme di 
stereotipi e 
discriminazi

oni 
riguardano 

(possibili più 
risposte) 

Corpo ed 
estetica  

0 Le 
rappresenta

zioni 
sessiste o le 

forme di 
stereotipi e 
discriminazi

oni 
riguardano 

(possibili più 
risposte) 

Corpo ed 
estetica  

0 Le 
rappresenta

zioni 
sessiste o le 

forme di 
stereotipi e 
discriminazi

oni 
riguardano 

(possibili più 
risposte) 

Corpo ed 
estetica  

Sessualità  1 1 Sessualità  1 7 Sessualità  1 0 Sessualità  

Psiche/intellige
nza  

0 1 Psiche/intellige
nza  

0 6 Psiche/intellige
nza  

0 0 Psiche/intellige
nza  

Capacità/inclin
azioni  

0 1 Capacità/inclin
azioni  

0 15 Capacità/inclin
azioni  

0 1 Capacità/inclin
azioni  

Ruolo sociale  0 2 Ruolo sociale  0 9 Ruolo sociale  0 0 Ruolo sociale  

Ruoli familiari  0 3 Ruoli familiari  0 11 Ruoli familiari  0 1 Ruoli familiari  

Ruoli 
professionali  

0 3 Ruoli 
professionali  

0 4 Ruoli 
professionali  

0 1 Ruoli 
professionali  

Relazioni con 
altri generi  

1 2 Relazioni con 
altri generi  

1 13 Relazioni con 
altri generi  

1 0 Relazioni con 
altri generi  

Relazioni infra-
genere  

0 0 Relazioni infra-
genere  

0 4 Relazioni infra-
genere  

0 0 Relazioni infra-
genere  

Voice/autorevo
lezza 

femminile  

1 1 Voice/autorevo
lezza 

femminile  

1 4 Voice/autorevo
lezza 

femminile  

1 0 Voice/autorevo
lezza 

femminile  
Totale  3 15 Totale  3 15 Totale  3 15 Totale  
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Tavola 32b. Ambiti della mancata sfida a sessismo, stereotipi e discriminazioni: percentuali per singolo tema 

 
Tavola 32c. Ambiti della sfida a sessismo, stereotipi e discriminazioni: percentuali per tipologia di programma 

 
[ΩŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ƭŜǘǘǳǊŀ ƛƴǘǊŀǘƛǇƻΣ consente invece di far risaltare le correlazioni tra tipi di 
programma e tipi di mancanze. : ƛƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘǊŀǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻΣ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƛ ŎƻƴǎǳƳŀ ƭΩул҈ Řƛ Ŏŀǎƛ ŀǾŜƴǘƛ ŀ 
ŎƘŜ ŦŀǊŜ Ŏƻƴ ƭŜ άwŜƭŀȊƛƻƴƛ ƛƴŦǊŀ-ƎŜƴŜǊŜέ e quasi la ƳŜǘŁ Řƛ ǉǳŜƭƭƛ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴǘƛ ά/ƻǊǇƻ ŜŘ ŜǎǘŜǘƛŎŀέ Ŝ 
άtǎƛŎƘŜ Ŝ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴȊŀέΣ ƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻΣ ƛƴ Ŏǳƛ ƛƴǾŜŎŜ ǎƛ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀ ƛƭ рсΣс҈ ŘŜƛ 
Ŏŀǎƛ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴǘƛ άwǳƻƭƛ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭƛέ Ŝ ƛƭ пнΣф҈ Řƛ ǉǳŜƭƭƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀ ά±ƻƛŎŜ Ŝ ŀǳǘƻǊŜǾƻƭŜȊȊŀέΦ Dati che, 
presi complessivamente, consentono di ipotizzare che nel primo caso si scivola più facilmente 
raccontando la donna nei suoi aspetti più tradizionali, nel secondo in quelli che la vedono alla ricerca 
di spazi pubblici e competenti.   
 
 
3.9 Questioni di genere e pari opportunità nella programmazione Rai 2021 
 
Se si guarda alla programmazione come a uno spazio di promozione delle pari opportunità e di 
riflessione e disseminazione intorno alle questioni di genere, il sotto-sottocampione che si viene a 

  Tipologia del programma Totale 

Telegiornali Rubriche 
dei 

telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenimento Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

Le 
rappresentazioni 

sessiste o le 
forme di 

stereotipi e 
discriminazioni 

riguardano 
(possibili più 

risposte) 

Corpo ed estetica 0,0% 2,3% 27,9% 4,7% 48,8% 2,3% 14,0% 0,0% 100,0% 

Sessualità 4,8% 4,8% 23,8% 4,8% 33,3% 4,8% 23,8% 0,0% 100,0% 

Psiche/intelligenza 0,0% 7,7% 7,7% 0,0% 46,2% 7,7% 30,8% 0,0% 100,0% 

Capacità/inclinazioni 0,0% 2,9% 28,6% 0,0% 42,9% 5,7% 17,1% 2,9% 100,0% 

Ruolo sociale 0,0% 5,9% 35,3% 0,0% 26,5% 0,0% 32,4% 0,0% 100,0% 

Ruoli familiari 0,0% 9,4% 31,3% 0,0% 34,4% 0,0% 21,9% 3,1% 100,0% 

Ruoli professionali 0,0% 12,0% 56,0% 0,0% 16,0% 4,0% 8,0% 4,0% 100,0% 

Relazioni con altri 
generi 

2,9% 5,7% 31,4% 0,0% 37,1% 0,0% 22,9% 0,0% 100,0% 

Relazioni infra-
genere 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Voice/autorevolezza 
femminile 

4,8% 4,8% 42,9% 4,8% 19,0% 9,5% 14,3% 0,0% 100,0% 

Totale 1,1% 5,7% 31,8% 1,5% 35,6% 3,0% 20,1% 1,1% 100,0% 

  Tipologia del programma Totale 

Telegiornal
i 

Rubriche 
dei 

telegiornali 

Approfondimen
to informativo 

Cultura Intrattenimen
to 

Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituziona

li 

Le 
rappresentazio
ni sessiste o le 

forme di 
stereotipi e 

discriminazioni 
riguardano 

(possibili più 
risposte) 

Corpo ed estetica  0,0% 6,7% 14,3% 50,0% 22,3% 12,5% 11,3% 0,0% 16,3% 
 

Sessualità  33,3% 6,7% 6,0% 25,0% 7,4% 12,5% 9,4% 0,0% 8,0% 
 

Psiche/intelligenza  0,0% 6,7% 1,2% 0,0% 6,4% 12,5% 7,5% 0,0% 4,9% 
 

Capacità/inclinazi
oni  

0,0% 6,7% 11,9% 0,0% 16,0% 25,0% 11,3% 33,3% 13,3% 
 

Ruolo sociale  0,0% 13,3% 14,3% 0,0% 9,6% 0,0% 20,8% 0,0% 12,9% 
 

Ruoli familiari  0,0% 20,0% 11,9% 0,0% 11,7% 0,0% 13,2% 33,3% 12,1% 
 

Ruoli professionali  0,0% 20,0% 16,7% 0,0% 4,3% 12,5% 3,8% 33,3% 9,5% 
 

Relazioni con altri 
generi  

33,3% 13,3% 13,1% 0,0% 13,8% 0,0% 15,1% 0,0% 13,3% 
 

Relazioni infra-
genere  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 1,9% 0,0% 1,9% 
 

Voice/autorevolez
za femminile  

33,3% 6,7% 10,7% 25,0% 4,3% 25,0% 5,7% 0,0% 8,0% 
 

Totale 
  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
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determinare ammonta a 348 elementi (21,3%), concentrati per più di ǳƴ ǘŜǊȊƻ ƴŜƭƭΩapprofondimento 
informativo (41,7% in assoluto,), per il 14,9% ƛƴ άIntrattenimentoέ Ŝ ǇŜǊ ƛƭ мнΣм҈ nella fiction di 
produzione.  
Le rubriche sportive, col 2,6%, e, meno comprensibilmente, i programmi culturali, col 6,0%, si 
collocano al polo opposto della numerosità. Da segnalare la presenza di questi temi negli spot, che 
sfiorano il 10% di attivazioni della variabile.   
  
Tavola 33a. La pertinenza della programmazione con le questioni di genere e le pari opportunità: valori assoluti 

 
Tavola 33b. La pertinenza della programmazione con le questioni di genere e le pari opportunità: percentuali per singola 
tipologia di programma 

 
 
Tavola 33c. La pertinenza della programmazione con le questioni di genere e le pari opportunità: percentuali per 
tipologie di programmi 

 

  Il programma fa riferimenti espliciti a questioni di genere/pari opportunità? Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 36 156 192 

Rubriche dei 
telegiornali 

38 188 226 

Approfondimento 
informativo 

145 351 496 

Cultura 21 138 159 

Intrattenimento 52 220 272 

Rubriche sportive 9 62 71 

Fiction di produzione 
Rai 

42 121 163 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

5 48 53 

Totale 348 1284 1632 

  Il programma fa riferimenti espliciti a questioni di genere/pari opportunità? Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 18,8% 81,3% 100,0% 

Rubriche dei 
telegiornali 

16,8% 83,2% 100,0% 

Approfondimento 
informativo 

29,2% 70,8% 100,0% 

Cultura 13,2% 86,8% 100,0% 

Intrattenimento 19,1% 80,9% 100,0% 

Rubriche sportive 12,7% 87,3% 100,0% 

Fiction di produzione 
Rai 

25,8% 74,2% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

9,4% 90,6% 100,0% 

Totale 21,3% 78,7% 100,0% 

  Il programma fa riferimenti espliciti a questioni di genere/pari opportunità? Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 10,3% 12,1% 11,8% 

Rubriche dei 
telegiornali 

10,9% 14,6% 13,8% 

Approfondimento 
informativo 

41,7% 27,3% 30,4% 

Cultura 6,0% 10,7% 9,7% 

Intrattenimento 14,9% 17,1% 16,7% 

Rubriche sportive 2,6% 4,8% 4,4% 

Fiction di produzione 
Rai 

12,1% 9,4% 10,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

1,4% 3,7% 3,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.10 La rappresentazione della violenza di genere 
 
Al complesso mosaico della rappresentazione della figura femminile resta da introdurre il tassello più 
difficile da maneggiare, quello relativo alla violenza di genere.  
tǳƴǘŀ ŘŜƭƭΩƛŎŜōŜǊƎ ŘŜƭƭŜ ŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴƛ Řƛ ƳŀǘǊƛŎŜ ǎŜǎǎƛǎǘŀΣ ƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ ŝ ǎǘŀǘŀ ǊƛƭŜǾŀǘŀ ƴŜƭƭŀ 
programmazione monitorata in 265 casi (16,2% del sottocampione pertinente col tema della 
rappresentazione femminile).  
[ΩŀƳōƛǘƻ ƴŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜ ǇŜǊ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ ŝ ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩapprofondimento 
informativo (43,4%), seguito, con meno della metà di casi, dai telegiornali (18,9%) e dalle fiction di 
produzione Rai (17,4%). Se si ragiona invece ǇŜǊ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ƻƎƴƛ ǎƛƴƎƻƭƻ ǘƛǇƻ Řƛ 
programma (percentuali intratipo), sono le fiction, con il 28,2% di casi, a confrontarsi più spesso il 
tema, seguite dai telegiornali (26,0%), per ragioni però connesse con la cronaca dei femminicidi.  
Quanto alle narrazioni offerte dai telegiornali se, da una parte non molto ci si può aspettare sul piano 
di un contrasto a monte del fenomeno, ŎƘŜ Ǉŀǎǎƛ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǳƴ ƴǳƻǾƻ άŎƻƴǘǊŀǘǘƻ ǎƻŎƛŀƭŜέ ǘǊŀ ƛ ƎŜƴŜǊƛ 
improntato a minore fissità dei ruoli e maggiori possibilità di autorealizzazione del genere femminile, 
ŘŀƭƭΩŀƭǘǊŀ Ǿŀ ǎŜƎƴŀƭŀǘƻ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ della generale propensione delle donne vittime di violenza a cercare 
un aiuto in occasione della copertura mediatica sui femminicidi.  
άtŀǊƭŀǊƴŜ ƴƻƴ ŝ ǉǳƛƴŘƛ ǎƻƭƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ŀƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ǎŜƴǎƛōƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀ Ŝ ǎǳƭƭŀ ƎǊŀǾƛǘŁ ŘŜƭ 
ŦŜƴƻƳŜƴƻΣ Ƴŀ ŝ ŀƴŎƘŜ ŜǎǘǊŜƳŀƳŜƴǘŜ ǊƛƭŜǾŀƴǘŜ ƴŜƭƭΩƛƴƴŜǎŎŀǊŜ ƛƭ ǇŜǊŎƻǊso di ricerca di aiuto, e quindi 
di uscita dalla violenza, da parte delle vittime stesse. L Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ǎƻƴƻ ŎƻŜǊŜƴǘƛ Ŏƻƴ ƭΩƛǇƻǘŜǎƛ ŎƘŜ ƭŜ ƴƻǘƛȊƛŜ 
ǎǳƭ ŦŜƳƳƛƴƛŎƛŘƛƻ ǊŜƴŘŀƴƻ ǇƛǴ ǎŀƭƛŜƴǘŜ ƴŜƭƭŜ ǾƛǘǘƛƳŜ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǳƴΩŜǎŎŀƭŀǘƛƻƴ Řƛ ǾƛƻƭŜƴȊŀΣ Ŝ ŎƘŜ ƭŀ 
conseguente reazione sia una richiesta di aiuto. Tuttavia, la reazione svanisce rapidamente: dopo una 
settimana il numero delle chiamate ritorna ai valori precedenti alla notizia. Ciò suggerisce che la 
copertura mediatica delle notizie di femminicidio sia complementare ad altri tipi di intervento, quali, 
ad esempio, campagne di informazione continuative e ricorrenti, che permettano di mantenere un 
alto livello di attenzione nel dibattito pubblico sul tema della violenza domesticaέ.20 
Campagne che a loro volta, però, risulterebbero funzionali al contrasto di una fase del processo 
precedente ma comunque già un atto. Ma non alla sua prevenzione, per la quale è necessario il 
supporto della riflessione prodotta in ambito culturale (3,4% le attivazioni rilevate nel campione di 
programmi che trattano il tema della violenza di genere e 5,7% guardando a tutti i programmi 
culturali monitorati), alla quale si dovrebbe lavorare per accrescere le conoscenze del cittadino e 
ancor più della cittadina spettatrice e avere la possibilità di confrontarsi con letture del fenomeno 
ƎǳƛŘŀǘŜ Řŀƛ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƛǎǘƛκŜ ŘŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƻƛƴǾƻƭǘƛ Ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭƳŜƴǘŜ ŀƭ ǊƛǇŀǊƻ ŘŜƭƭΩŜƳƻǘƛǾƛǘŁ ŀ ōǊŜǾŜ 
termine sollecitata dalle narrazioni di violenza e femminicidio riferite dai servizi del telegiornale. 
Questo lavoro completerebbe quello svolto dŀƭƭΩapprofondimento informativo, spazio strutturato di 
elezione per una disamina delle cause alla base del fenomeno e delle ragioni del suo difficile 
riconoscimento nella ordinarietà. Se ƎǳŀǊŘŀƴŘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǎƻǘǘƻǊŜǇŜǊǘƻǊƛƻ ŎƻŜǊŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƭŀ 
rappresentazione della figura femminile questa tipologia risulta protagonista con il 43,4% delle 
ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛΣ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ƛƴǘǊŀƎŜƴŜǊŜ ǊƛǾŜƭŀ ŎƘŜ ƛƭ ноΣн҈ (115 attivazioni) dei programmi monitorati ha 
ŀǾǳǘƻ ŀ ŎƘŜ ŦŀǊŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǊƎƻƳŜƴǘƻ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 https://www.lavoce.info/archives/93891/quando-il-femminicidio-fa-notizia-aumentano-le-richieste-di-aiuto/ 

https://www.lavoce.info/archives/93891/quando-il-femminicidio-fa-notizia-aumentano-le-richieste-di-aiuto/
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Tavola 34a. La rappresentazione della violenza di genere: valori assoluti 

 
 
Tavola 34b. La rappresentazione della violenza di genere: percentuali per singola tipologia di programma 

 

 
Tavola 34c. La rappresentazione della violenza di genere: percentuali per tipologie di programma 

 
 

La rete più ricorrente è stata Rai 3 όпмΣф҈ύΣ ǎŜƎǳƛǘŀ Řŀ wŀƛ м όплΣп҈ύΤ ƭΩƻǊŘƛƴŜ ǎƛ ƳŀƴǘƛŜƴŜ ŀƴŎƘŜ 
guardando allo scarto, nella programmazione della singola rete, tra programmi in cui la variabile è 
presente e programmi in cui non lo è (Rai 3 19,2%; Rai 1 17,3%). 
 
 
 
 

  Nel programma viene in qualche modo rappresentata la violenza di genere? Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 50 142 192 

Rubriche dei 
telegiornali 

24 202 226 

Approfondimento 
informativo 

115 381 496 

Cultura 9 150 159 

Intrattenimento 16 256 272 

Rubriche sportive 0 71 71 

Fiction di produzione 
Rai 

46 117 163 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

5 48 53 

Totale 265 1367 1632 

  Nel programma viene in qualche modo rappresentata la violenza di genere? Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 26,0% 74,0% 100,0% 

Rubriche dei 
telegiornali 

10,6% 89,4% 100,0% 

Approfondimento 
informativo 

23,2% 76,8% 100,0% 

Cultura 5,7% 94,3% 100,0% 

Intrattenimento 5,9% 94,1% 100,0% 

Rubriche sportive   100,0% 100,0% 

Fiction di produzione 
Rai 

28,2% 71,8% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

9,4% 90,6% 100,0% 

Totale 16,2% 83,8% 100,0% 

  Nel programma viene in qualche modo rappresentata la violenza di genere? Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 18,9% 10,4% 11,8% 

Rubriche dei 
telegiornali 

9,1% 14,8% 13,8% 

Approfondimento 
informativo 

43,4% 27,9% 30,4% 

Cultura 3,4% 11,0% 9,7% 

Intrattenimento 6,0% 18,7% 16,7% 

Rubriche sportive  -- 5,2% 4,4% 

Fiction di produzione 
Rai 

17,4% 8,6% 10,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

1,9% 3,5% 3,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tavola 35a. La rappresentazione della violenza di genere: valori assoluti per rete 

 
Tavola 35b. La rappresentazione della violenza di genere: percentuali per singola rete 

 
Tavola 35c. La rappresentazione della violenza di genere: percentuali per reti 

 
Per quanto concerne la fascia oraria di messa in onda, quella in cui la violenza di genere è stata 
riscontrata più spesso è stata, in valori assoluti, quella del prime-time (44,2%), seguita, anche se con 
molti punti percentuali, dalla programmazione mattutina (16,6%). Ragionando in modalità intratipo, 
su 100 trasmissioni del prime-time monitorate il tema è stato però riscontrato il 23,7% di volte, in 
fascia mattutina il 15,9%. La fascia meno attiva in assoluto è quella 15:00-18:00 όтΣн҈ύΣ ŎƘŜ ƴŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ 
intratipo risulta però superata, in peggio, da quella 12:00-15:00 (10,0%).  
 
 Tavola 36a. La rappresentazione della violenza di genere: valori assoluti per fascia oraria  

 
 
 
 
 
 
 

  Nel programma viene in qualche modo rappresentata la violenza di genere? Totale 

Sì No 

Rete RAI 1 108 517 625 

RAI 2 42 336 378 

RAI 3 111 467 578 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

4 47 51 

Totale 265 1367 1632 

  Nel programma viene in qualche modo rappresentata la violenza di genere? Totale 

Sì No 

Rete RAI 1 17,3% 82,7% 100,0% 

RAI 2 11,1% 88,9% 100,0% 

RAI 3 19,2% 80,8% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali  

7,8% 92,2% 100,0% 

Totale 16,2% 83,8% 100,0% 

  Nel programma viene in qualche modo rappresentata la violenza di genere? Totale 

Sì No 

Rete RAI 1 40,4% 37,8% 38,2% 

RAI 2 15,8% 24,6% 23,2% 

RAI 3 41,9% 34,1% 35,4% 

Spot e campagne socio-
istituzionali  

1,9% 3,5% 3,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

  Nel programma viene in qualche modo rappresentata la violenza di genere? Totale 

Sì No 

Fascia Oraria 06:00-12:00 44 232 276 

12:00-15:00 22 199 221 

15:00-18:00 19 163 182 

18:00-21:00 35 207 242 

21:00-23:00 117 376 493 

23:00-02:00 28 190 218 

Totale 265 1367 1632 
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Tavola 36b. La rappresentazione della violenza di genere: percentuali per singola fascia oraria  

 
 
Tavola 36c. La rappresentazione della violenza di genere: percentuali per fasce orarie  

 
 

Andando a scremare tra rappresentazioni corrette e non, si può affermare che lΩŀǘǘƛǘǳŘƛƴŜ ŘŜƭƭŀ 
programmazione Rai nella rappresentazione della violenza di genere fa segnare valori che 
costituiscono ǎŜƴȊΩŀƭǘǊƻ una buona base da cui partire per migliorare ulteriormente.  

Guardando al campione di 265 attivazioni coerenti con questa categoria, nel 73,6% di casi si è avuta 
una rappresentazione corretta della violenza e/o delle forme attivamente in grado di contrastarla. Di 
contro, nel 6,8% di casi (18 in valori assoluti) non solo questo non è successo, ma della violenza è 
stata proposta una rappresentazione inadeguata. Si tratta di 4 casi che, non avendo trovato un 
bilanciamento in seno al contesto, sono confluiti in segnalazione di criticità e di un caso di violazione.  

Per questi casi occorrerebbe attivare processi valutativi ǎǇŜŎƛŦƛŎƛΣ Ǿƛǎǘŀ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ 
specifico tema, trasversale alla società, anche per la coesione sociale.  

DǳŀǊŘŀƴŘƻ ŀƭƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ǇƛǴ ǇǊƻŀǘǘƛǾŀΣ ǉǳŜƭƭŀ ŘŜƭƭŜ άwǳōǊƛŎƘŜ ŘŜƛ ǘŜƭŜƎƛƻǊƴŀƭƛέ ǎǾŜǘǘŀ 
su tutte con il 91,7% di atteggiamenti comunicativi corretti e nessuno scorretto (la categoria rispetto 
ŀƭ ǘƻǘŀƭŜ Ŧŀ ǊŜƎƛǎǘǊŀǊŜ ƛƴǾŜŎŜ ƭΩммΣо҈ Řƛ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛύ.  

Per ciò che concerne i comportamenti o atteggiamenti che possono contribuire, se non a promuovere 
la violenza di genere, almeno a normalizzarla, la loro individuazione ha avuto ƭǳƻƎƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ di 
programmi Řƛ ά!pprofondimento informativoέ (10 casi in numeri assoluti, di cui uno oggetto di 
segnalazione; 55,6% di tutti i riscontri di rappresentazioni inadeguate; 8,7% se si guarda alla sola 
tipologia di programma), dŜƭƭΩintrattenimento (5 casi in numeri assoluti, di cui 2 oggetto di 
segnalazione; 31,3% di tutti i riscontri di rappresentazioni inadeguate; 55,6% se si guarda alla sola 
tipologia di programma) e della fiction di produzione (3 casi in numeri assoluti, di cui 2 oggetto di 
segnalazione; 16,7% di tutti i riscontri di rappresentazioni inadeguate; 6,5% se si guarda alla sola 
tipologia di programma).   

In considerazione della sensibilità del tema e tenuto conto della funzione anche educativa che 
collettivamente si attribuisce al Servizio pubblico, vale perciò la pena sottolineare come queste 
tipologie, le più vicine al discorso spontaneo, autentico o restituito, e agli archetipi concettuali che lo 

  Nel programma viene in qualche modo rappresentata la violenza di genere? Totale 

Sì No 

Fascia Oraria 06:00-12:00 15,9% 84,1% 100,0% 

12:00-15:00 10,0% 90,0% 100,0% 

15:00-18:00 10,4% 89,6% 100,0% 

18:00-21:00 14,5% 85,5% 100,0% 

21:00-23:00 23,7% 76,3% 100,0% 

23:00-02:00 12,8% 87,2% 100,0% 

Totale 16,2% 83,8% 100,0% 

  Nel programma viene in qualche modo 
rappresentata la violenza di genere? 

Totale 

Sì No 

Fascia Oraria 06:00-12:00 16,6% 17,0% 16,9% 

12:00-15:00 8,3% 14,6% 13,5% 

15:00-18:00 7,2% 11,9% 11,2% 

18:00-21:00 13,2% 15,1% 14,8% 

21:00-23:00 44,2% 27,5% 30,2% 

23:00-02:00 10,6% 13,9% 13,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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sorreggono, possano scontare la contiguità con quel retroterra comune alla società già più volte 
evocato.  

 
Tavola 37a. La corretta/scorretta rappresentazione della violenza di genere: valori assoluti 

 
Tavola 37b. La corretta/scorretta rappresentazione della violenza di genere: percentuali per singola tipologia di 
programma 

 
Tavola 37c. La corretta/scorretta rappresentazione della violenza di genere: percentuali per tipologie di programma 

 
 
 
  

  Rispetto alla rappresentazione della violenza di genere, la trasmissione (una sola opzione possibile): Totale 

Promuove una corretta 
rappresentazione della violenza di 

genere e/o forme attive di contrasto 
alla violenza di genere) 

Presenta 
comportamenti/atteggiamenti che 
potrebbero istigare alla violenza di 
genere o comunque contribuire a 

normalizzarla/legittimarla 

È neutrale poiché non 
presenta elementi significativi 

né positivi né negativi 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 38 0 12 50 

Rubriche dei telegiornali 22 0 2 24 

Approfondimento 
informativo 

87 10 18 115 

Cultura 5 0 4 9 

Intrattenimento 9 5 2 16 

Fiction di produzione Rai 30 3 13 46 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

4 0 1 5 

Totale 195 18 52 265 

  Rispetto alla rappresentazione della violenza di genere, la trasmissione (una sola opzione possibile): Totale 

Promuove una corretta 
rappresentazione della violenza di 

genere e/o forme attive di contrasto 
alla violenza di genere 

Presenta 
comportamenti/atteggiamenti che 
potrebbero istigare alla violenza di 
genere o comunque contribuire a 

normalizzarla/legittimarla 

È neutrale poiché non 
presenta elementi significativi 

né positivi né negativi 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 76,0% 0,0%  24,0% 100,0% 

Rubriche dei telegiornali 91,7%  0,0% 8,3% 100,0% 

Approfondimento 
informativo 

75,7% 8,7% 15,7% 100,0% 

Cultura 55,6%  0,0% 44,4% 100,0% 

Intrattenimento 56,3% 31,3% 12,5% 100,0% 

Fiction di produzione Rai 65,2% 6,5% 28,3% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

80,0%  0,0% 20,0% 100,0% 

Totale 73,6% 6,8% 19,6% 100,0% 

  Rispetto alla rappresentazione della violenza di genere, la trasmissione (una sola opzione possibile): Totale 

Promuove una corretta 
rappresentazione della violenza di 

genere e/o forme attive di contrasto 
alla violenza di genere) 

Presenta 
comportamenti/atteggiamenti che 
potrebbero istigare alla violenza di 
genere o comunque contribuire a 

nornalizzarla/legittimarla 

È neutrale poiché non 
presenta elementi significativi 

né positivi né negativi 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 19,5% 0,0% 23,1% 18,9% 

Rubriche dei telegiornali 11,3% 0,0% 3,8% 9,1% 

Approfondimento 
informativo 

44,6% 55,6% 34,6% 43,4% 

Cultura 2,6%  0,0% 7,7% 3,4% 

Intrattenimento 4,6% 27,8% 3,8% 6,0% 

Fiction di produzione Rai 15,4% 16,7% 25,0% 17,4% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

2,1% 0,0%  1,9% 1,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.10.1 Le narrazioni della violenza di genere e del femminicidio 
 

È ancora una volta la narrazione degli episodi di violenza di genere e dei femminicidi a mostrare limiti 
e criticità che andrebbero prese in carico per evitare che possano reiterarsi.  
: ŀŎŎŀŘǳǘƻΣ ǇŜǊ ŜǎŜƳǇƛƻΣ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭƭΩunica violazione e di alcuni frame delle criticità evidenziate dal 
monitoraggio, di trovare riproposte le medesime peculiarità critiche in materia di rappresentazioni di 
genere stereotipate e di trattazione della violenza, confusa ancora troppo facilmente con forme 
estreme di amore romantico.  
Assimilazione, quella ǘǊŀ ƭΩƻǎǎŜǎǎƛƻƴŜ ǾƛƻƭŜƴǘŀ Ŝ ŦŜƳƳƛƴƛŎƛŘŀ Ŝ ƭŀ ǇŀǎǎƛƻƴŜ ǊƻƳantica, che, peraltro, 
rientra pienamente tra le narrazioni giudicate scorrette dal Manifesto di Venezia,21 varato dalla 
/ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ǇŀǊƛ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ ŘŜƭƭŀ Cƴǎƛ ƛƴǎƛŜƳŜΣ ǘǊŀ ƭΩŀƭǘǊƻΣ ŀƭƭŀ /th Řƛ ¦ǎƛƎǊŀƛΦ Un impegno formale 
che, però, appare non ancora completamente tradotto in nuove pratiche narrative. Concepito per 
contribuire alla diffusione di una corretta informazione per contrastare la violenza sulle donne, come 
richiesto dalla Convenzione di Istanbul, il Manifesto di Venezia richiede, tra vari impegni, άRispetto 
della deontologia, no al sensazionalismo, a cronache morbose, a divulgare i dettagli della violenza, no 
ŀƭƭϥǳǎƻ Řƛ ǘŜǊƳƛƴƛ ŦǳƻǊǾƛŀƴǘƛ ŎƻƳŜ άŀƳƻǊŜέΣ άǊŀǇǘǳǎέΣ άƎŜƭƻǎƛŀέ ǇŜǊ ŎǊƛƳƛƴƛ ŘŜǘǘŀǘƛ Řŀƭƭŀ ǾƻƭƻƴǘŁ Řƛ 
possesso e annientamentoέΦ 
Dal 1 gennaio 2021, inoltre, tra le importanti modifiche apportate al Testo unico dei doveri del 
giornalista ŝ ǎǘŀǘŀ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ƭΩaggiunta ŘŜƭƭΩarticolo 5bis όάRispetto delle differenze di genereέ), in forza 
del quale: 
Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti 
ƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ Ŝ ŀƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ ǎŜǎǎǳŀƭŜΣ ƛƭ ƎƛƻǊƴŀƭƛǎǘŀΥ  
a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della 
persona;  
ōύ ǎƛ ŀǘǘƛŜƴŜ ŀ ǳƴ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻǎƻΣ ŎƻǊǊŜǘǘƻ Ŝ ŎƻƴǎŀǇŜǾƻƭŜΦ {ƛ ŀǘǘƛŜƴŜ ŀƭƭΩŜǎǎŜƴȊƛŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ƴƻǘƛȊƛŀ 
e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa 
espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso;  
Ŏύ ŀǎǎƛŎǳǊŀΣ Ǿŀƭǳǘŀǘƻ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǇǳōōƭƛŎƻ ŀƭƭŀ ƴƻǘƛȊƛŀΣ ǳƴŀ ƴŀǊǊŀȊƛƻƴŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻǎŀ ŀƴŎƘŜ ŘŜƛ ŦŀƳƛƭƛŀǊƛ 
delle persone coinvolte. 
 
Lƭ ŦŀǘǘƻΣ ŀƭƭƻǊŀΣ ŎƘŜ ƛƴ ǎǇŀȊƛ ŘŜŘƛŎŀǘƛ ŀƭƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ǎƛŀ ŀƴŎƻǊŀ ŎŀǇƛǘŀǘƻ Řƛ ǎŜƴǘƛǊ 
parlare di predatori sessuali in preda a un άraptusέ, o Řƛ άōŀōȅ ǎǉǳƛƭƭƻ ώΧϐ che si prostituivano con 
uomini adulti, non per bisogno, ma per assecondare i loro capricciέ, lascia intendere quanta strada 
vada ancora fatta per far sì che chi rappresenta il Servizio pubblico abbia contezza della differenza tra 
ciò che è per vox populi e le analisi dei fenomeni sorrette da decenni di produzione scientifica sul 
tema. 
La vischiosità ŘŜƭ άǎƛ ŝ ǎŜƳǇǊŜ ŘŜǘǘƻ ƻ ǇŜƴǎŀǘƻέ ŎƘŜΣ ǎŜ ƴƻƴ ŎƻƴǘǊŀǎǘŀǘŀ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ ƻ 
consapevolezza, finisce per diventare un pregiudizio che a sua volta alimenta un bias di premessa e 
insieme di conferma, si ritrova per esempio anche in alcune delle narrazioni finzionali di stupri 
monitorate, dove è capitato che nulla si facesse ǇŜǊ ōƛƭŀƴŎƛŀǊŜ ƛƭ άǇŜǊŎƘŞ Ƙŀƛ ŀǎǇŜǘǘŀǘƻ ŎƻǎƜ ǘŀƴǘƻ ǇŜǊ 
ŘŜƴǳƴŎƛŀǊŜ ƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀΚέ.  
Famigerato quesito che ancora oggi marca deposizioni e denunce di stupri anche da parte delle forze 
ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ŎƘŜ ƭŜ ǇǊŜƴŘƻƴƻ ƛƴ ŎŀǊƛŎƻ, si tratta di un costituente della ŎƻǎƛŘŘŜǘǘŀ άŎǳƭǘǳǊŀ ŘŜƭƭƻ 
ǎǘǳǇǊƻέΣ ŎƘŜ ǘǊƻǾŀ ƴŜƭƭŀ ΨrivittimizzazioneΩ (victim blaming) il proprio asse portante. La letteratura di 
ŀƳōƛǘƻ ǇǎƛŎƻƭƻƎƛŎƻ ƛƴǎƛǎǘŜΣ ǇŜǊŀƭǘǊƻ ƎƛŁ Řŀ ǘŜƳǇƻΣ ǎǳƭƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ Řƛ ƴƻƴ ǇƻǊǊŜ ƴŜǇǇǳǊŜ ǉǳŜǎǘŀ 
ŘƻƳŀƴŘŀ ƛƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎƻŦŦŜǊŜƴȊŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ŘŀƭƭΩŜƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴƻ ǎǘǳǇǊƻΦ .ŀǎǘƛ ǊƛŎƻǊŘŀǊŜΣ 

 
21 https://www.fnsi.it/upload/70/70efdf2ec9b086079795c442636b55fb/0d8d3795eb7d18fd322e84ff5070484d.pdf  

https://www.fnsi.it/upload/70/70efdf2ec9b086079795c442636b55fb/0d8d3795eb7d18fd322e84ff5070484d.pdf
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tra tutti, ƭƻ ǎǘǳŘƛƻ ǎǳƭƭŀ ǘŀƴŀǘƻǎƛ Řŀƭ ǘƛǘƻƭƻ άaŀƴȅ ǊŀǇŜ ǾƛŎǘƛƳǎ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎŜ ƛƴǾƻƭǳƴǘŀǊȅ ǇŀǊŀƭȅǎƛǎ ǘƘŀǘ 
ǇǊŜǾŜƴǘǎ ǘƘŜƳ ŦǊƻƳ ǊŜǎƛǎǘƛƴƎέΣ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩ!ƳŜǊƛŎŀƴ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŦƻǊ ǘƘŜ ŀŘǾŀƴŎŜƳŜƴǘ 
of science (Aaas), Jun. 2017,22 in cui si mostra come la maggior parte delle vittime di stupro viva una 
ǇŀǊŀƭƛǎƛ ƛƴǾƻƭƻƴǘŀǊƛŀ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƻΦ ¢ŀƭŜ ŜŦŦŜǘǘƻ ǇǳƼ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǊŜ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭϥƛƴǎƻǊƎŜǊŜ Řƛ ŘŜǇǊŜǎǎƛƻƴŜ 
o sindrome da stress post-traumatico (PTSD), responsabile di difficoltà nel controllo delle emozioni, 
irritabilità, rabbia improvvisa, confusione emotiva, depressione e ansia, insonnia, nonché la 
determinazione a evitare qualunque atto in grado di attivare il ricordo dell'evento traumatico. 
 

Quanto alla rilevazione effettuata, fatta la premessa che la variabile investigata consentiva la 
possibilità di più risposte, gli episodi di rappresentazione della violenza di genere rilevati evidenziano 
al primo posto di questa esecrabile classifica il femminicidio, seguito dalla violenza fisica e, con la 
metà di attivazioni, da quella psicologica. Da segnalare la scarsa rilevanza riservata alla trattazione 
della violenza economica e delle diverse forme di violenza ascrivibili al web, fenomeni sempre più 
incisivi nella vita sociale, che talvolta potrebbero essere affrontati in modo più esteso e approfondito 
dalla programmazione Rai. È il caso del revenge porn, attivato solo in 8 circostanze nonostante la sola 
vicenda di Tiziana Cantone ne abbia fatto più volte oggetto almeno di citazione da parte dei 
telegiornali.   
Nel complesso, questa categoria di dati mostra da parte del Servizio pubblico una trattazione 
adeguata della violenza di genere ma parziale, alla quale sfuggono tutti quei casi ς riconducibili alle 
stratificazioni meno note del citatƻ άƛŎŜōŜǊƎ ŘŜƭƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀέΣ23 neanche a dirlo incistate in una matrice 
culturale propensa a credere, per educazione, a ciò che è tangibile (cfr. gli effetti delle mani, non delle 
parole) e preferibilmente immune da interpretazioni (cfr. la citata scarsa credibilità attribuita alle 
donne vittime di stupro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 https://www.eurekalert.org/news-releases/610927 
23 {ƛ ǘǊŀǘǘŀ Řƛ ǳƴŀ ƛƳƳŀƎƛƴŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ Řŀ !ƳƴŜǎǘȅ LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ Ŏƻƴ ƭƻ ǎŎƻǇƻ Řƛ ŀƛǳǘŀǊŜ ŀ ǊƛŎƻƴƻǎŎŜǊŜ ƴŜƭƭΩŀǎǎŀǎǎƛƴƛƻ Řƛ 
donne soltanto la punta di un iceberg in cui coesistono numerose forme di violenza di genere. Nella parte visibile si 
trovano quelle più facili da riconoscere, quali: aggressioni fisiche, stupri, abusi sessuali, minacce, grida e insulti. Coesistono 
con queste, sia in forma autonoma che simbiotica, altre forme meno visibili di violenza: umiliazioni, disprezzo, 
colpevolizzazione, indifferenza, svalutazione, ricatto emotivo. Ancora più in basso, e perciò ancora più difficili da 
ǇŜǊŎŜǇƛǊŜΣ ǎƻƴƻ ŀƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ƛŎŜōŜǊƎΣ Ŧŀǘǘŀ Řƛ ōattute sessiste, controllo, comunicazione sessista (si pensi alla 
pubblicità) e di tutti quei comportamenti verbali, non verbali e paraverbali il cui intento è di rendere invisibile e annullare 
la donna. Una rappresentazione iconica della violenza di generŜ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ŝ ǉǳŜƭƭŀ ƴƻǘŀ ŎƻƳŜ άǘƘŜ ǇƻǿŜǊ ŀƴŘ ŎƻƴǘǊƻƭ 
ǿƘŜŜƭέΣ ǳƴŀ Ǌǳƻǘŀ ŎƘŜ ŀ ǎǳŀ Ǿƻƭǘŀ ŎŜǊŎŀ Řƛ ǊƛǳƴƛǊŜ ƻƭƛǎǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ƭŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ǎŦŀŎŎŜǘǘŀǘǳǊŜ ŀǎǎǳƴǘŜ Řŀƭƭŀ ǾƛƻƭŜƴȊŀΦ 
 

https://www.eurekalert.org/news-releases/610927
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Tavola 38a. Le forme della violenza di genere: valori assoluti 

 
 
Tavola 38b. Le forme della violenza di genere: percentuali per singola forma di violenza 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia del programma Totale 

Telegiornali Rubriche dei 
telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenimento Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

Se si, di quale 
tipologia di 
violenza si 

tratta? 
(possibili più 

risposte) 

Femminicidio  35 13 72 3 4 14 1 0 142 

Violenza fisica  17 7 50 3 6 31 4 0 118 

Stupro  12 6 26 2 1 12 1 0 60 

Violenza sessuale 
diversa dallo stupro  

3 2 7 0 1 5 0 0 18 

Molestie sessuali  4 5 18 1 3 7 1 0 39 

Violenza sul posto di 
lavoro  

0 5 7 0 0 3 0 0 15 

Violenza economica  0 0 5 1 1 2 1 0 10 

Violenza psicologica  4 5 32 3 3 11 4 0 62 

Violenza 
medica/ostetrica  

1 0 2 0 0 0 0 0 3 

Revenge Porn  3 0 4 0 0 1 0 0 8 

SexualCoercion  1 0 2 0 0 0 0 0 3 

Altro tipo di violenza 
sessuale on line  

0 0 3 0 0 0 0 0 3 

Violenza istituzionale 
nelle sua varie forme  

6 2 4 0 0 0 0 0 12 

Totale 
  

86 45 232 13 19 86 12 0 493 

 

  Tipologia del programma Totale 

Telegiornali Rubriche dei 
telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenimento Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzion

e Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

Se si, di 
quale 

tipologia 
di violenza 
si tratta? 
(possibili 

più 
risposte) 

Femminicidio 24,6% 9,2% 50,7% 2,1% 2,8% 9,9% 0,7% 0,0% 100,0% 

Violenza fisica 14,4% 5,9% 42,4% 2,5% 5,1% 26,3% 3,4% 0,0% 100,0% 

Stupro 20,0% 10,0% 43,3% 3,3% 1,7% 20,0% 1,7% 0,0% 100,0% 

Violenza sessuale 
diversa dallo 

stupro 

16,7% 11,1% 38,9% 0,0% 5,6% 27,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Molestie sessuali 10,3% 12,8% 46,2% 2,6% 7,7% 17,9% 2,6% 0,0% 100,0% 

Violenza sul 
posto di lavoro 

0,0% 33,3% 46,7% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Violenza 
economica 

0,0% 0,0% 50,0% 10,0% 10,0% 20,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

Violenza 
psicologica 

6,5% 8,1% 51,6% 4,8% 4,8% 17,7% 6,5% 0,0% 100,0% 

Violenza 
medica/ostetrica 

33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Revenge Porn 37,5% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

SexualCoercion 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Altro tipo di 
violenza sessuale 

on line 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Violenza 
istituzionale nelle 
sua varie forme 

50,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Totale 
  
  
  

17,4% 9,1% 47,1% 2,6% 3,9% 17,4% 2,4% 0,0% 100,0% 
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Tavola 38c. Le forme della violenza di genere: percentuali per singola tipologia di programma  

 
 
[ΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƛ ŦƛƭǘǊƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƭƭŀ ǊŜǘŜ Řƛ ƳŜǎǎŀ ƛƴ ƻƴŘŀ Ŝ ŀƭƭŀ ŦŀǎŎƛŀ ƻǊŀǊƛŀ ŎƻƴǎŜƴǘe di identificare con 
facilità Rai 3 come la più attiva in numeri assoluti, a pari merito con Rai 1 in termini percentuali e il 
prime time come il segmento della giornata in cui ci si può imbattere più facilmente in questi temi. 
Un merito, questo, da riconoscere senza esitazione, ma al contempo una indicazione per 
άƛƴƎǊŀƴŘƛƳŜƴǘƛέ sui contenuti e i linguaggi narrativi adottati, visto il rischio di andare a rinforzare 
circuiti interpretativi già cristallizzati.    
 
Si è inoltre cercato di fissare le diverse forme di scorrettezza ravvisate nel trattamento della violenza: 
le 29 attivazioni (con possibilità di più risposte) si sono tripartite ǘǊŀ ά!ǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻέ 
όмтύΣ άLƴǘǊŀǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻέ Ŝ άCƛŎǘƛƻƴ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ wŀƛέΦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipologia del programma Totale 

Telegiornali Rubriche dei 
telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenimento Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

Se si, di 
quale 

tipologia 
di 

violenza 
si 

tratta? 
(possibili 

più 
risposte) 

Femminicidio 40,7% 28,9% 31,0% 23,1% 21,1% 16,3% 8,3% 0,0% 28,8% 

Violenza fisica 19,8% 15,6% 21,6% 23,1% 31,6% 36,0% 33,3% 0,0% 23,9% 

Stupro 14,0% 13,3% 11,2% 15,4% 5,3% 14,0% 8,3% 0,0% 12,2% 

Violenza 
sessuale diversa 

dallo stupro 

3,5% 4,4% 3,0% 0,0% 5,3% 5,8% 0,0% 0,0% 3,7% 

Molestie 
sessuali 

4,7% 11,1% 7,8% 7,7% 15,8% 8,1% 8,3% 0,0% 7,9% 

Violenza sul 
posto di lavoro 

0,0% 11,1% 3,0% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 3,0% 

Violenza 
economica 

0,0% 0,0% 2,2% 7,7% 5,3% 2,3% 8,3% 0,0% 2,0% 

Violenza 
psicologica 

4,7% 11,1% 13,8% 23,1% 15,8% 12,8% 33,3% 0,0% 12,6% 

Violenza 
medica/ostetrica 

1,2% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

Revenge Porn 3,5% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,6% 

SexualCoercion 1,2% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

Altro tipo di 
violenza 

sessuale on line 

0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

Violenza 
istituzionale 

nelle sua varie 
forme 

7,0% 4,4% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100% 
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Tavola 39a. Le forme della scorretta rappresentazione della violenza di genere: valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia del programma Totale 

Telegiornali Rubriche dei 
telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenimento Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

La 
rappresentazione 
della violenza di 

genere è 
scorretta perché 

(possibili più 
risposte) 

[ΩŀǳǘƻǊŜ ǾƛŜƴŜ ŘŜƭ ǘǳǘǘƻ ƻ ƛƴ ǇŀǊǘŜ 
deresponsabilizzato/giustificato 

0 0 3 0 1 0 0 0 4 

La vittima viene del tutto o in 
parte 

corresponsabilizzata/rivittimizzata 

0 0 3 0 1 0 1 0 5 

La privacy di vittima o autore 
viene violata 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 

La violenza viene minimizzata o 
normalizzata (liquidata come non 

grave/trattata con 
humor/presentata come 

inevitabile nelle relazioni tra 
generi) 

0 0 3 0 3 0 3 0 9 

La violenza viene rappresentata 
ŎƻƳŜ άǎƛƳƳŜǘǊƛŎŀέ ǘǊŀ ƛ ŘǳŜ 

generi 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

La violenza viene alterizzata 
(presentata come frutto di 
άƳƻǎǘǊƛέκ ǘƛǇƛŎŀ Řƛ ŀƭŎǳƴƛ ƎǊǳǇǇƛ 
sociali ς classe, razza, religione, 

ecc.) 

0 0 2 0 0 0 1 0 3 

La violenza viene eroticizzata 
(ricodificata come sexy) o 

spettacolarizzata 
(sensazionalismo ς dettagli 

morbosi ecc.) 

0 0 4 0 0 0 0 0 4 

{ƛ ǊƛǇǊƻŘǳŎƻƴƻ ƛ άǊŀǇŜ ƳȅǘƘǎέ 
(false credenze su violenza 

sessuale) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Il trattamento efficace della 
violazione è garantito dalla 

narrazione e dalla conduzione 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 17 0 6 0 6 0 29 
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Tavola 39b. Le forme della scorretta rappresentazione della violenza di genere: percentuale per singola forma 

 
Tavola 39c. Le forme della scorretta rappresentazione della violenza di genere: percentuali per singola tipologia di 
programma 

 
Tipologia del programma Totale 

Telegiornali Rubriche 
dei 

telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenimento Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

La 
rappresentazione 
della violenza di 

genere è 
scorretta perché 

(possibili più 
risposte) 

[ΩŀǳǘƻǊŜ ǾƛŜƴŜ ŘŜƭ ǘǳǘǘƻ ƻ ƛƴ ǇŀǊǘŜ 
deresponsabilizzato/giustificato 

0,0% 0,0% 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 La vittima viene del tutto o in parte 
corresponsabilizzata/rivittimizzata 

0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

La privacy di vittima o autore viene 
violata 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

La violenza viene minimizzata o 
normalizzata (liquidata come non 

grave/trattata con 
humor/presentata come inevitabile 

nelle relazioni tra generi) 

0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

La violenza viene rappresentata 
ŎƻƳŜ άǎƛƳƳŜǘǊƛŎŀέ ǘǊŀ ƛ ŘǳŜ ƎŜƴŜǊƛ 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

La violenza viene alterizzata 
όǇǊŜǎŜƴǘŀǘŀ ŎƻƳŜ ŦǊǳǘǘƻ Řƛ άƳƻǎǘǊƛέκ 

tipica di alcuni gruppi sociali ς 
classe, razza, religione, ecc.) 

0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

La violenza viene eroticizzata 
(ricodificata come sexy) o 

spettacolarizzata (sensazionalismo ς 
dettagli morbosi ecc.) 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

{ƛ ǊƛǇǊƻŘǳŎƻƴƻ ƛ άǊŀǇŜ ƳȅǘƘǎέ όŦŀƭǎŜ 
credenze su violenza sessuale) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Il trattamento efficace della 
violazione è garantito dalla 

narrazione e dalla conduzione 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale 0,0% 0,0% 58,6% 0,0% 20,7% 0,0% 20,7% 0,0% 100% 

 
Tipologia del programma Totale 

Telegiornali Rubriche 
dei 

telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenimento Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

La 
rappresentazione 
della violenza di 

genere è 
scorretta perché 

(possibili più 
risposte) 

[ΩŀǳǘƻǊŜ ǾƛŜƴŜ ŘŜƭ ǘǳǘǘƻ ƻ ƛƴ ǇŀǊǘŜ 
deresponsabilizzato/giustificato 

0,0% 0,0% 17,6% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 

 La vittima viene del tutto o in 
parte 

corresponsabilizzata/rivittimizzata 

0,0% 0,0% 17,6% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 17,2% 

La privacy di vittima o autore 
viene violata 

0,0% 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 

La violenza viene minimizzata o 
normalizzata (liquidata come non 

grave/trattata con 
humor/presentata come 

inevitabile nelle relazioni tra 
generi) 

0,0% 0,0% 17,6% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 31,0% 

La violenza viene rappresentata 
ŎƻƳŜ άǎƛƳƳŜǘǊƛŎŀέ ǘǊŀ ƛ ŘǳŜ 

generi 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 

La violenza viene alterizzata 
(presentata come frutto di 
άƳƻǎǘǊƛέκ ǘƛǇƛŎŀ Řƛ ŀƭŎǳƴƛ ƎǊǳǇǇƛ 
sociali ς classe, razza, religione, 

ecc.) 

0,0% 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 10,3% 

La violenza viene eroticizzata 
(ricodificata come sexy) o 

spettacolarizzata 
(sensazionalismo ς dettagli 

morbosi ecc.) 

0,0% 0,0% 23,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 

{ƛ ǊƛǇǊƻŘǳŎƻƴƻ ƛ άǊŀǇŜ ƳȅǘƘǎέ 
(false credenze su violenza 

sessuale) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 3,4% 

Il trattamento efficace della 
violazione è garantito dalla 

narrazione e dalla conduzione 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale 
  

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100% 
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Come ultimo elemento valutativo, si è provveduto a filtrare il campione pertinente con la 
rappresentazione della figura femminile in modo da fare emergere e circostanziare le forme di 
violazione della dignità femminile. I programmi in cui è stata riscontrata la presenza di un passaggio 
giudicato come scorretto sono stati 49 (3% del campione pertinente col tema della rappresentazione 
femminile), per un totale di 61 episodi, in 2 soli casi oggetto di segnalazione24. Lo iato tra queste cifre 
lascia intravedere la teƴŘŜƴȊŀ ŀƭƭΩŀǎǎƻƳƳŀǊǎƛΣ ƴŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ŦǊŀƳƳŜƴǘƻ ƴŀǊǊŀǘƛǾƻ Ŝκƻ ŘƛǎŎƻǊǎƛǾƻΣ Řƛ più 
frame concettuali dello stesso campo. άhŦŦŜǎŜ όƛƴŎƭǳǎŀ ǊƛŘƛŎƻƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘŜǊƛǎƛƻƴŜύέ όмф ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛύ Ŝ 
ά±ƻƭƎŀǊƛǘŁέ όму ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛύ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ ƭŜ ŦƻǊƳŜ ǇƛǴ ǊƛŎƻǊǊŜƴǘƛ Řƛ ƭŜsione, seguite da 
άaŜǊŎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜέ Ŝ ά{ǘǊǳƳŜƴǘŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜέΣ Ŏƻƴ мо Ŝ мм ǊƛƭŜǾŀȊƛƻƴƛ ǊƛǎǇŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜΦ 

Significativa, tra le tante informazioni di corredo a questa variabile, quella sulla fascia oraria di 
programmazione più interessata, il prime-time, con 41 attivazioni, pari al 47,4% del totale. 
 
Tavola 40a. La violazione della degnità femminile: valori assoluti 

 
Tavola 40b. La violazione della degnità femminile: percentuali per singola tipologia di programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Come in precedenti occasioni, anche in questo caso il numero delle lesioni non deve essere inteso come sovrapponibile 
a quello delle segnalazioni di criticità o violazioni. 

  Nel programma vi sono forme di violazione della dignità femminile? Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 1 191 192 

Rubriche dei 
telegiornali 

1 225 226 

Approfondimento 
informativo 

16 480 496 

Cultura 2 157 159 

Intrattenimento 16 256 272 

Rubriche sportive 1 70 71 

Fiction di produzione 
Rai 

12 151 163 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

0 53 53 

Totale 49 1583 1632 

  Nel programma vi sono forme di violazione della dignità femminile? Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 0,5% 99,5% 100,0% 

Rubriche dei 
telegiornali 

0,4% 99,6% 100,0% 

Approfondimento 
informativo 

3,2% 96,8% 100,0% 

Cultura 1,3% 98,7% 100,0% 

Intrattenimento 5,9% 94,1% 100,0% 

Rubriche sportive 1,4% 98,6% 100,0% 

Fiction di produzione 
Rai 

7,4% 92,6% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Totale 3,0% 97,0% 100,0% 
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Tavola 40c. La violazione della degnità femminile: percentuali per tipologie di programmi 

 

La violazione si produce per lo più attraverso il linguaggio verbale (32 attivazioni, pari al 65,3%); in 11 
casi per assommarsi di linguaggio verbale e non verbale/paraverbale (qualità della voce); in soli 6 casi 
prevalentemente attraverso il non verbale o iconico. 

Per quanto riguarda, invece, il soggetto attivo nella produzione della violazione, la trasmissione e i 
vari soggetti rappresentativi del servizio pubblico ne sono stati autori in circa la metà dei casi (34); 
negli altri 28 (a questa domanda erano consentite più risposte: di qui il numero di 62 attivazioni e 
non di 61) la violazione va invece imputata a ospiti e persone intervistate, al pubblico in studio o a un 
ǇŜǊǎƻƴŀƎƎƛƻ ŜǎǘŜǊƴƻ ŀƭƭŀ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜ Ŏƻƴ ǳƴΩŀȊƛƻƴŜ ǊƛǇŀǊŀǘǊƛŎŜ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŜΣ ŎƘŜ ŝ Ǌƛǎǳƭǘŀǘŀ 
assente o insufficiente. 

Oggetto di misurazione e valutazione qualitativa è stata anche la reazione alla violazione da parte di 
uno o più soggetti coinvolti nel programma monitorato, da non confondersi, come detto già in 
precedenza, Ŏƻƴ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǾƛƻƭŀȊƛƻƴŜΣ ŎƘŜ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ Ƙŀ ŀǾǳǘƻ ƭǳƻƎƻ ǳƴΩǳƴƛŎŀ 
volta. 23 sono stati complessivamente i casi in cui ha avuto luogo una presa di distanza o di condanna: 
in 9 da parte di personaggi, elementi narrativi o di formato del programma; in 5 da parte di soggetti 
direttamente rappresentativi del servizio pubblico; in 1 caso da parte di un soggetto ospite in studio; 
in 8, infine, il trattamento corretto della violazione è stato garantito dalla narrazione. In 18 casi, tra i 
quali è ricompresa una delle segnalazioni di criticità, ha invece, avuto luogo una legittimizzazione o 
addirittǳǊŀ ƭΩƛƴŎƻǊŀƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƭŜǎƛƻƴŜΤ ƛƴ нм ŎƛǊŎƻǎǘŀƴȊŜ ƴƻƴ ŎΩŝ ǎǘŀǘŀ ǳƴŀ ǊŜŀȊƛƻƴŜ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀ 
alla mancanza di rispetto e, infine, in 1 caso, è stata registrata, in presenza di 2 o più responsabili di 
conduzione, una reazione discordante.   

 
 
 
3.11 Uno sguardo complessivo sulla rappresentazione della figura femminile 
 
A conclusione di quanto detto finora si forniscono di seguito i dati numerici relativi alle segnalazioni 
concernenti il tema della rappresentazione della figura femminile nella programmazione, che già in 
occasione del precedente monitoraggio si era rivelato quale catalizzatore della maggior parte delle 
criticità, a differenza delle segnalazioni di best practice, spalmate tra i diversi temi monitorati. 
  
: ǇŜǊƼ ƻǇǇƻǊǘǳƴƻ ŎƘŜ ƭΩŜƴǳƴŎƛŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǎƛŀ ǇǊŜŎŜŘǳǘŀ ŘŀƭƭΩŀǾǾŜǊǘŜƴȊŀ Řƛ ƭŜǘǘǳǊŀΣ ǇŜǊŀƭǘǊƻ ƎƛŁ 
ŀƴǘƛŎƛǇŀǘŀ ǇƛǴ ǾƻƭǘŜ ƴŜƭƭŜ ǇŀƎƛƴŜ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘƛΣ ŎƘŜ ƴƻƴ ǘǳǘǘƻ ǉǳŜƭƭƻ ŎƘŜ ǎǳǎŎƛǘŀ ƭŀ ǊŜŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎǘŀ 
monitore/monitrice, perché extra-ordinario rispetto alla medietà narrativa e discorsiva, comporta 
ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ƳŜŎŎŀƴƛŎŀ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎǊƛǘƛŎƛǘŁ ƻΣ ǇŜƎƎƛƻΣ Řƛ ǾƛƻƭŀȊƛƻƴŜΦ 
 

  Nel programma vi sono forme di violazione della dignità femminile? Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 2,0% 12,1% 11,8% 

Rubriche dei 
telegiornali 

2,0% 14,2% 13,8% 

Approfondimento 
informativo 

32,7% 30,3% 30,4% 

Cultura 4,1% 9,9% 9,7% 

Intrattenimento 32,7% 16,2% 16,7% 

Rubriche sportive 2,0% 4,4% 4,4% 

Fiction di produzione 
Rai 

24,5% 9,5% 10,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

 0,0% 3,3% 3,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Solo qualora non ci siano stati interventi riequilibratori, messi in atto nel contesto o da parte di un 
soggetto coinvolto nella narrazione, o, ancora, quando vi sia un avallo persistente di un segmento 
giudicato lesivo in riferimento alla specifica variabile investigata per mezzo del relativo set di 
domande, solo allora il passaggio giudicato negativamente sfocia in una segnalazione, cosa che, in 
questo come nei precedenti monitoraggi, ha luogo in un numero di circostanze ben più ridotto dei 
ǇŀǎǎŀƎƎƛ ƴŀǊǊŀǘƛǾƛ Ŝκƻ ŘƛǎŎƻǊǎƛǾƛ ŎǊƛǘƛŎƛ ŎƘŜ ƭŜ ǘŀǾƻƭŜΣ ŦǊǳǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴŎǊƻŎƛƻ ŘŜƭƭŜ ǾŀǊƛŀōƛƭƛ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛΣ Ƙŀƴƴƻ 
consentito di mettere in risalto. 
 
In valori assoluti, le segnalazioni ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ǇǊƻŘƻǘǘŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ нлнм ς tra 
buone pratiche, criticità e violazioni - sono state 60, comprendendo anche 7 casi che, nel corso delle 
diverse fasi di controllo su cui si fonda il monitoraggio, sono state derubricate perché frutto di un 
eccesso interpretativo (si noti che tutte quelle derubricate hanno riguardato, esclusivamente o 
congiuntamente ad altri temi, quello della rappresentazione della figura femminile). 
 
Le rilevazioni di buone pratiche che il monitoraggio ha consentito di fare emergere sono state 20: di 
queste, 7 hanno riguardato il tema della rappresentazione femminile sempre unitamente ad almeno 
un altro tema tra quelli complessivamente monitorati relativi al pluralismo sociale, alla promozione 
ŘŜƭƭŀ ŎƻŜǎƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŜŘ ŀƭ ŎƻƴǘǊŀǎǘƻ ŀƭƭΩƘŀǘŜ ǎǇŜŜŎƘΤ ƴŜǎǎǳƴŀ ƭŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜ ƛƴ Ǿƛŀ 
ŜǎŎƭǳǎƛǾŀΦ L ƎŜƴŜǊƛ ŎƻƛƴǾƻƭǘƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ǉǳŜƭƭƛ ŘŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ όƛƴ с Ŏŀǎƛ ƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ 
informativo, in 1 caso i telegiornali). Le reti di messa in onda sono state Rai 1 in 3 casi e Rai 3 in 4.  
Per ciò che riguarda le fasce orarie di messa in onda, 2 programmi hanno riguardato la fascia della 
programmazione del mattino (6.00-12.00), 1 il day-time pomeridiano (15.00-18.00), 1 la fascia pre-
serale (18.00-21.00), 1 il prime-time (21.00-23.00) e 2 la seconda serata (23.00-02.00).  
I temi che hanno attivato le segnalazioni hanno riguardato la corretta rappresentazione della violenza 
Řƛ ƎŜƴŜǊŜ Ŝ ƛƭ ŎƻƴǘǊŀǎǘƻ ŀƭƭΩƘŀǘŜ ǎǇŜŜŎƘΣ ƭΩŀǳǘƻǊŜǾƻƭŜȊȊŀ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǇƭǳǊŀƭƛǎƳƻ ǎƻŎƛŀƭŜΣ 
la proposta di rappresentazioni della figura femminile equilibrate e sfidanti, la corretta 
rappresentazione della figura femminile anche in riferimento alla disabilità, la corretta 
rappresentazione della complessità sociale con riferimenti anche al genere femminile. 
 
Le criticità che hanno interessato il tema della rappresentazione della figura femminile sono state 25, 
di cui 13 in modo esclusivo e 12 intersezionali (la criticità è trasversale a più temi). 1 sola è stata, 
invece, come più volte anticipato, la violazione riscontrata che ha riguardato un programma di 
intrattenimento. 
15 di queste segnalazioni hanno riguardato programmi andati in onda su Rai 1, 10 Rai 2, 1 sola Rai 3. 
Per quanto riguarda le tipologie di programmi, 11 segnalazioni hanno coinvolto programmi di 
intrattenimento, 9 di approfondimento informativo, 3 la fiction di produzione, 1 una rubrica del tg, 1 
una rubrica sportiva, 1 un programma culturale. 
Per ciò che riguarda le fasce orarie di messa in onda, 5 programmi hanno riguardato la fascia del 
mattino (6.00-12.00), 1 la fascia 12.00-15.00, 3 il day-time pomeridiano (15.00-18.00), 13 il prime-
time (21.00-23.00) e 4 la seconda serata (23.00-02.00). 
 
I temi infine: i contenuti e le forme loro significanti che hanno fatto scattare le segnalazioni si 
distribuiscono in gran parte tra le pieghe degli stereotipi di genere e del discorso sessista. 16 sono i 
casi in cui i nuclei narrativi o discorsivi rilevati in quanto critici hanno coinvolto questi aspetti. Vanno 
ŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊŜ ƛƭ ƳƻǎŀƛŎƻΥ ƭΩƛƴǘǊŜŎŎƛƻ Řƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴƛ ƴƻƴ ŎƻǊǊŜǘǘŜΣ ƭΩǳǎƻ Řƛ ŦƻǊƳŜ Řƛ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ 
ǎŎƻǊǊŜǘǘŜ Ŝκƻ ǎŜǎǎƛǎǘŜΣ ƭŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ŎƻŜǎƛƻƴŜ Ŝ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƛ ƎŜƴŜǊƛΣ ƭΩƻƎƎŜǘǘƛǾƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 
figura femminƛƭŜ Ŝ ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ŦƛƎǳǊŀ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜΦ 
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Un passaggio a parte richiede la trattazione non corretta o adeguata della violenza di genere, ambito 
Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ р ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴƛ ǘǊŀ Ŏǳƛ ŀƴŎƘŜ ƭΩǳƴƛŎŀ ƎƛǳŘƛŎŀǘŀ ŎƻƳŜ ǾƛƻƭŀȊƛƻƴŜΦ Lƴ ŀƭƳŜƴƻ н Řƛ ǉǳŜǎǘƛ 
5 casi il trattamento non corretto della violenza di genere è stato affiancato, nel discorso, dalla 
presenza di stereotipi di genere. 
   
Il complesso di questi dati consente di formulare, in riferimento al tema della rappresentazione della 
figura femminile, un giudizio ampiamente positivo nel suo complesso. Nel particolare, sussistono 
ŀƭŎǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩƻƳōǊŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǇƻǘǊŜōōŜ ŜǎǎŜǊŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴƻ ǳƴ ŘƛŀƭƻƎƻ Ŏƻƴ ŎƘƛ ƭŀǾƻǊŀ ǎǳƭƭŜ 
trame narrative e i dispositivi discorsivi in esse adottate. Si tratta di luoghi in cui si ha a che fare 
ǎǇŜŎƛŀƭƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƭΩŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ Ŝ ƛ Ǌǳƻƭƛ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ ŜΣ ǘŜƳŀ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ŀƛ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘƛ ƳŀΣ ǎŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΣ 
ancora più urgente, con la violenza di genere.  
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4. Il pluralismo di temi, soggetti e linguaggi nella programmazione Rai 2021 
 
Anche il monitoraggio sulla capacità di garantire il pluralismo di temi, soggetti e linguaggi deriva dalle 
prescrizioni del Contratto di servizio 2018-2022.  
Lƭ /ƻƴǘǊŀǘǘƻ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ŎƘŜ ƭŀ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ ǊŜƴŘŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ έsu differenti piattaforme, una pluralità 
Řƛ ŎƻƴǘŜƴǳǘƛΣ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ŦƻǊƳŀǘƛ Ŝ ƎŜƴŜǊƛΣ ŎƘŜ ǊƛǎǇŜǘǘƛƴƻ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŘŜƭƭΩƛƳǇŀǊȊƛŀƭƛǘŁΣ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴȊŀ Ŝ 
del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche affinché 
ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole 
ŀƭƭŀ Ǿƛǘŀ ŘŜƭ tŀŜǎŜΣ Ŏŀǎƛ Řŀ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ Ŝ ƭƻ {ǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭ ǎŜƴǎƻ ŎǊƛǘƛŎƻΣ ŎƛǾƛƭŜ ŜŘ ŜǘƛŎƻ 
ŘŜƭƭŀ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾƛǘŁ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻΣ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭ ŘƛǊƛǘǘƻ Ŝ ŘŜƭ ŘƻǾŜǊŜ Řƛ ŎǊƻƴaca, della verità 
dei fatti e del diritto ad essere informatiέ ό!ǊǘΦ нΣ /ƻƳƳŀ мΣ ƭŜǘǘΦ ŀύΦ tǊŜǎŎǊƛǾŜ ŀƴŎƘŜ Řƛ άavere cura di 
raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alla sua articolata 
composizione in termini di genere, generazioni, identità etnica, culturale e religiosa, nonché alle 
minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, equa, 
solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la 
partecipazione alla vita democraticaέ ό!ǊǘΦ нΣ /ƻƳƳŀ мΣ ƭŜǘǘΦ ōύΦ 
 
Rispetto a queste prescrizioni e congiuntamente ad altri strumenti di analisi messi in atto da Rai, il 
monitoraggio, le cui categorie di analisi sono ancorate agli standard internazionali di settore, opera 
Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǾŀƭǳǘŀǊŜΥ 
  

- la capacità della programmazione Rai di descrivere efficacemente le realtà del Paese nella sua 
varietà e nella sua molteplice diversità;  

- la capacità da parte della Rai di rappresentare la molteplicità e varietà sociale attraverso la 
visibile presenza nelle trasmissioni di persone e personaggi di caratteristiche 
sociodemografiche, e attraverso i ruoli loro affidati nei programmi e i temi che sono chiamati 
a discutere; 

- le modalità con cui è assicurata la necessaria pluralità delle voci e delle opzioni culturali ed 
etiche, restituendo con equilibrio la natura controversa di temi e problemi, con una modalità 
di presentazione, una imparzialità, un linguaggio ed un uso delle immagini capaci di 
raggiungere i vari gruppi sociali a cui appartengono i telespettatori;  

- le modalità con cui la programmazione favorisce la formazione autonoma di opinioni e idee e 
la partecipazione attiva e consapevole alla vita del Paese e lo sviluppo del senso critico, civile 
ed etico 

 
Anche nel caso di questo tema, per esprimere tale valutazione quantitativamente sono stati 
predisposti cinque indicatori, su scala da 1 a 10, che consentono di generare un indice sintetico 
complessivo. 
 
La misurazione della performance per i diversi indicatori relativi a questa area tematica svolta 
attraverso il monitoraggio sul campione della programmazione precedentemente descritto al 
paragrafo 2 ha restituito, per la programmazione Rai 2021, i seguenti risultati ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǘƛ Ŏƻƴ ƭΩŀƴƴƻ 
2020: ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ ŜƭƭŜ ƳƻǘƛǾŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ǎǇiegano la lieve flessione ŘŜƭƭΩƛƴŘƛŎŜ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ 
e di due indicatori (correttezza e inclusione) sono argomentati a seguire. 
 

1. la completezza ƴŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŦŀǘǘƛΣ ƴŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŦƻǊƴƛǘŀΣ ƴŜƭƭŜ ƻǇƛƴƛƻƴƛ 
rappresentate 8,32 (8,21); 
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2. la correttezza dei contenuti proposti (rispetto della deontologia professionale, della 
dignità della persona e del diritto a una corretta informazione) 8,26 (8,75); 

3. ƭΩimparzialità (equilibrio, necessità di assicurare un contraddittorio adeguato, obiettività e 
fondatezza dei dati forniti) 8,32 (8,07); 

4. la neutralità ŘŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ όŎƻƴǘŜǎǘƻ ƛƴ Ŏǳƛ ǾƛŜƴŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŀΣ ŎƻƳǇǊŜǎƻ ƭΩǳǎƻ Řƛ 
elementi iconografici e patemici) 8,37 (8,34); 

5. ƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴŜ, intesa non soltanto come equilibrata e ampia rappresentanza di soggetti, 
tematiche, tendenze, culture, etnie, minoranze e aree del mondo ma anche come 
ŎŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ƭŜƎƛǘǘƛƳŀǊŜ Ŝ ǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ǎƻƭƛŘŀƭƛ ŘŜƭƭΩŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ Ŝ ŘŜƭ ǊŜŎƛǇǊƻŎƻ 
rispetto 8,17 (8,44). 

 
La capacità complessiva di garantire il pluralismo di temi, soggetti e linguaggi, ottenuta da una media 
dei 5 indicatori, è pari a 8,27 (vs 8,35), un valore molto elevato e significativo. La flessione rispetto 
ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊƛƳŀ trova una plausibile spiegazione nel profondo divario nello spirito pubblico del Paese 
nelle due annate considerate. Nel 2020 prevaleva una forte compattezza sociale nei confronti di un 
nemico temibile e ancora sconosciuto, il COVID, che richiedeva restrizioni durissime: il risultato è 
stato una narrazione coesa, corale e condivisa nel Paese e a maggior ragione nella programmazione 
della RAI. Al contrario, nel 2021 questi fattori coesivi e partecipativi, pur presenti e maggioritari, 
Ƙŀƴƴƻ ŎƻƴǾƛǎǎǳǘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ǎǘŀƴŎƘŜȊȊŀ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ ŘŜƭƭŜ ǊŜǎǘǊƛȊƛƻƴƛ όƛƴ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩƻǇƛƴƛƻƴŜ pubblica e 
delle categorie economiche), con la differenza di opinioni rispetto alle misure da prendere, con il 
desiderio di una maggiore libertà individuale, e, soprattutto, con le perplessità di frange e fasce della 
popolazione nei confronti dei vaccini e delle modalità tracciamento e contenimento ŘŜƭƭΩŜǇƛŘŜƳƛŀ 
(ŎƻƳŜ ƛƭ άGreen passέ). Perplessità che hanno trovato la forma di aperte dissociazioni e di pubbliche 
manifestazioni, che il Servizio pubblico ha dovuto resocontare. Di qui una narrazione in cui la coesione 
sociale e il concerto equilibrato delle opinioni sono il risultato, a volte faticoso e persino controverso, 
Řƛ ǳƴΩŀǘǘŜƴǘŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜΦ 
 
vǳŜǎǘŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴƛ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ Řƛ ŘŀǊŜ ǳƴŀ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭƻ ǎŦƻǊȊƻ ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ Řƛ ŦŀǊ ŦǊƻƴǘŜ 
ad una sƛǘǳŀȊƛƻƴŜ ƴǳƻǾŀΣ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜΥ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ŘǳōōƛƻǎŜ ǎǳƭƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŘŜƭ 
vaccino, o perplessità sulla democraticità di misure di emergenza come il green pass richiedevano 
comunque, in quanto parte del dibattito pubblico, di essere resocontate, anche per essere 
efficacemente controbattute e, inoltre, per non incorrere in possibili accuse di censura che facilmente 
ǎŀǊŜōōŜǊƻ ǎǘŀǘŜ ŀǎŎǊƛǘǘŜ ŀƛ Řǳōōƛ ǎǳƭƭŀ ŘŜƳƻŎǊŀǘƛŎƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ƳƛǎǳǊŜ ǎŀƴƛǘŀǊƛŜΦ 5ƛ ǉǳƛ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ Řƛ ǾŀƭƻǊŜ 
di indici come la completezzaΣ ƭΩƛƳǇŀǊȊƛŀƭƛǘŁΣ ƭŀ ƴŜǳǘǊŀƭƛǘŁΣ ŎƘŜ ǇǊŜƳƛŀƴƻ ǉǳŜǎǘƻ ǎŦƻǊȊƻΦ 
Contemporaneamente, tali posizioni critiche, prevalentemente esposte da ospiti (chiamati in 
trasmissione per articolare la varietà e pluralità delle opinioni), possono non aver contribuito a 
processi di inclusione o aver sempre fornito una informazione corretta. Se il servizio pubblico 
radiotelevisivo non avesse dato prova di capacità di contraddittorio, o fosse stato accusato di 
oscurare o censurare posizioni comunque presenti in gruppi significativi della società, sfiorando 
talvolta le stesse forze politiche rappresentate in Parlamento, assai maggiore sarebbe stata la 
contrazione della sua capacità in termini di pluralismo sociale; e ciò avrebbe anche comportato, per 
il servizio pubblico, un rilevante danno reputazionale.  
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Figura 12. La capacità di garantire il pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: indice e indicatori di validità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli indicatori analizzati sul campione di programmazione preso a riferimento per la tv generalista 
ƳƻǎǘǊŀƴƻ ǇŜǊ Ǝƭƛ ŀƴŀƭƛǎǘƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ŜƭŜǾŀǘƛ ŎƘŜ ŎƻƴŦŜǊƳŀƴƻ ƭΩŀŦŦƛŘŀōƛƭƛǘŁ Řƛ wŀƛ ƴŜƭ 
fornire al pubblico gli elementi di conoscenza e di valutazione, ma anche valori e sentimenti condivisi, 
che contribuiscono fattivamente a un progetto di società aperta, inclusiva, rispettosa delle sue 
molteplici caratteristiche, provenienze, culture e capace di raccontarle. 
 
Per quanto riguarda la tipologia dei programmi, tutti si attestano su un risultato superiore a 8, con i 
punteggi massimi dei singoli indicatori distribuiti in tipologie diverse: vale la pena ricordare, per 
questa come per le precedenti edizioni del monitoraggio, il ruolo giocato, nella performance 
ottenuta, dalla natura stessa del campione monitorato, rappresentativo ma non censuario.  
 
Figura 13. La capacità di garantire il pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: indicatori di validità per tipologia di 
programma 

 
 
 
  

INDICATORI TEMATICI E INDICE SINTETICO COMPLESSIVO DELLA 
/!t!/L¢!Ω 5L w9ttw9{9b¢!½Lhb9 59[ PLURALISMO SOCIALE, DEI TEMI E 

DEI LINGUAGGI  

2021 2020 

INDICE SINTETICO COMPLESSIVO 8,27 8,35 

Completezza  8,32 8,21 

Correttezza  8,26 8,75 

Imparzialità 8,32 8,07 

Neutralità  8,37 8,34 

Inclusione 8,17 8,44 

Tipologia del 
programma 

COMPLETEZZA CORRETTEZZA  IMPARZIALITÀ  NEUTRALITÀ  INCLUSIONE 

Telegiornali 8,36 8,28 8,39 8,40 8,14 

Rubriche dei 
telegiornali 

8,40 8,27 8,31 8,43 8,19 

Approfondiment
o informativo 

8,33 8,26 8,29 8,31 8,22 

Cultura 8,50 8,34 8,42 8,44 8,23 

Intrattenimento 8,16 8,21 8,30 8,40 8,07 

Rubriche sportive 8,32 8,28 8,40 8,49 8,07 

Fiction di 
produzione Rai 

8,18 8,20 8,17 8,18 8,14 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

8,26 8,17 8,75 8,48 8,26 

Totale 8,32 8,26 8,32 8,37 8,17 
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пΦм Lƭ ǇƭǳǊŀƭƛǎƳƻ Řƛ ǘŜƳƛΣ ǎƻƎƎŜǘǘƛ Ŝ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛΥ ƭŜ ŜǾƛŘŜƴȊŜ ǊŜǎǘƛǘǳƛǘŜ ŘŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ  
 
4.1.1 Il sotto-campione pertinente col tema del pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: numeri 
assoluti e percentuali per tipologia di programma, per rete e orario di messa in onda  
 
Iƭ ǇƭǳǊŀƭƛǎƳƻ ŘŜƛ ǘŜƳƛΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ŎŀƳǇƛƻƴŀǘŀΣ ŝ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƻ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ ƛƴ 1.710 
casi, pari al 97,7% del campione di trasmissioni (era il 74,4% nel 2020).  
Il quadro restituito mostra una programmazione decisamente attenta e curiosa nei confronti degli 
aspetti più vari della vita sociale. I programmi analizzati hanno messo in luce una consolidata capacità 
di trasmettere al pubblico informazioni e competenze su una vasta gamma di argomenti, tematiche, 
problemi, da quelli più immediati, dettati dalla cronaca, a quelli il cui contenuto valoriale coinvolge 
temi etici e prospettive di lungo periodo.  
[Ωapprofondimento informativo Ǌƛǎǳƭǘŀ ŜǎǎŜǊŜ ƭΩŀƳōƛǘƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƛƭ ǇƭǳǊŀƭƛǎƳƻ Řƛ ǘŜƳƛΣ ǎƻƎƎŜǘǘƛ Ŝ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛ 
è stato in assoluto più riscontrato, con 515 programmi, pari al 30,1% delle trasmissioni pertinenti e 
al 99% delle attivazioni intratipo25 ƻǾǾŜǊƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǎƻǘǘƻŎŀƳǇƛƻƴŜ Ři trasmissioni di un dato 
macrogenere televisivo. Ciò probabilmente per ragioni connesse con il perdurare della pandemia e 
con le resistenze riscontrate dalla campagna vaccinale, discorsi che hanno avuto un impatto costante 
e profondo sulle esigenze di informazione, di confronto sociale e di rassicurazione, rispetto alle quali 
il Servizio pubblico ha prima assunto e poi mantenuto il compito di principale agenzia del Paese.  
Secondo macrogenere televisivo per attinenza riscontrata col tema del pluralismo è stato 
ƭΩάIntrattenimentoέΣ Ŏƻƴ нтл ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛΣ ǇŀǊƛ ŀƭ мрΣу҈ ŘŜƭ ǎƻǘǘƻŎŀƳǇƛƻƴŜ ǘƻǘŀƭŜ Ŝ ŀƭ фуΣн҈ ŘŜƭƭŜ 
attivazioni intratipo. A seguire, con 240 attivazioni, pari al 14,0% ς Ƴŀ ŀƭ фу҈ ŘŜƭƭΩƛƴǘǊŀǘƛǇƻ ς 
άwǳōǊƛŎƘŜ ŘŜƛ ǘŜƭŜƎƛƻǊƴŀƭƛέΥ ǳƴŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭŀ quale potrebbe aver influito ς come per altri generi ς 
il metodo di campionamento che porta necessariamente a privilegiare i programmi di maggior ascolto 
in prima serata, fascia oraria in cui questo genere tv è scarsamente presente. Sul versante opposto 
άwǳōǊƛŎƘŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜέΣ Ŏƻƴ ул ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛΣ ǇŀǊƛ ŀƭ пΣт҈ ŘŜƭ ǎƻǘǘƻŎŀƳǇƛƻƴŜ Ƴŀ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ŀƭ фсΣп҈ 
ŘŜƭƭΩƛƴǘǊŀǘƛǇƻΦ  
In posizione intermedia si collocano invece fiction di produzione e programmi culturali, 
rispettivamente con 9,4% e 9,8% del sottocampione totale ma Ŏƻƴ ƛƭ фуΣу҈ Ŝ фсΣс҈ ŘŜƭƭΩƛƴǘǊŀǘƛǇƻΦ  
 
Tavola 41a. La pertinenza del campione con il tema del pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: numeri assoluti 

 
 
 

 
25 Le trasmissioni di approfondimento informativo sono quelle che, più delle altre, hanno trattato il tema del pluralismo 
sociale nella sua totalità: il 99% delle attivazioni riguarda infatti tutti i cinque temi indagati (Completezza, Correttezza, 
Imparzialità, Neutralità, Inclusione). 

  L'area "Pluralismo sociale (temi, soggetti, linguaggi)" è complessivamente 
pertinente con il programma monitorato? 

Totale 

Sì No 

Tipologia del programma Telegiornali 198 2 200 

Rubriche dei telegiornali 240 5 245 

Approfondimento 
informativo 

515 5 520 

Cultura 168 6 174 

Intrattenimento 270 5 275 

Rubriche sportive 80 3 83 

Fiction di produzione Rai 161 2 163 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

78 12 90 

Totale 1710 40 1750 
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Tavola 41b. La pertinenza del campione con il tema del pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: percentuali per singole 
tipologie di programma 

 
Tavola 41c. La pertinenza del campione con il tema del pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: percentuali per tipologie 
di programmi 

 
Se si guarda al contributo delle singole reti, prevale Rai 1, con il 36,8% di attivazioni, seguita da Rai 3, 
con un punto percentuale in meno. Al terzo posto Rai 2, per le già citate ragioni connesse al suo 
palinsesto. Lo comprovano i riscontri intratipo, che vedono Rai 2 al 98,5%, un valore inferiore solo di 
0,2% a quello fatto registrare da Rai 3 ma superiore di 0,7% a quello di Rai 1.  
 
Tavola 42a. La pertinenza del campione con il tema del pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: valori assoluti per reti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L'area "Pluralismo sociale (temi, soggetti, linguaggi)" è complessivamente 
pertinente con il programma monitorato? 

Totale 

Sì No 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 99,0% 1,0% 100,0% 

Rubriche dei telegiornali 98,0% 2,0% 100,0% 

Approfondimento 
informativo 

99,0% 1,0% 100,0% 

Cultura 96,6% 3,4% 100,0% 

Intrattenimento 98,2% 1,8% 100,0% 

Rubriche sportive 96,4% 3,6% 100,0% 

Fiction di produzione Rai 98,8% 1,2% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

86,7% 13,3% 100,0% 

Totale 97,7% 2,3% 100,0% 

  L'area "Pluralismo sociale (temi, soggetti, linguaggi)" è complessivamente 
pertinente con il programma monitorato? Totale 

Sì No 

Tipologia del programma Telegiornali 11,6% 5,0% 11,4% 

Rubriche dei telegiornali 14,0% 12,5% 14,0% 

Approfondimento 
informativo 

30,1% 12,5% 29,7% 

Cultura 9,8% 15,0% 9,9% 

Intrattenimento 15,8% 12,5% 15,7% 

Rubriche sportive 4,7% 7,5% 4,7% 

Fiction di produzione Rai 9,4% 5,0% 9,3% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

4,6% 30,0% 5,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

  L'area "Pluralismo sociale (temi, soggetti, linguaggi)" è complessivamente 
pertinente con il programma monitorato? 

Totale 

Sì No 

Rete RAI 1 629 14 3 

RAI 2 391 6 397 

RAI 3 612 8 620 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

78 12 90 

Totale 1710 40 1750 
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Tavola 42b. La pertinenza del campione con il tema del pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: percentuali per singole 
reti 

 
Tavola 42c. La pertinenza del campione con il tema del pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: percentuali per reti 

 
La fascia oraria in cui si registra il valore più alto in termini assoluti è quella serale, 21.00-23.00, con 
il 29,2%; se invece si ragiona in modalità intratipo il picco di attivazioni per singola fascia oraria presa 
in considerazione è quella del day-time (15.00-18.00) che raggiunge il 99% del sottocampione di 
programmi pertinenti analizzati nella fascia. 
!ƭƭΩƻǇǇƻǎǘƻΣ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ ŀǎǎƻƭǳǘƛ ǎƛ ǘǊƻǾŀ ƭŀ ŦŀǎŎƛŀ мнΦлл-15.00, che al campione contribuisce con solo 
ƭΩммΣн҈Τ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ ŀƴŀƭƛȊȊŀǘŀ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŎƛŀ ǇǊŀƴŘƛŀƭŜΣ ƭŀ ǉǳƻǘŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ 
raggiunge comunque il 96,3%.    
 
Tavola 43a. La pertinenza del campione con il tema del pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: valori assoluti per fascia 
orarie 

 
Tavola 43b. La pertinenza del campione con il tema del pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: percentuali per singole 
fasce orarie 

 
 

  L'area "Pluralismo sociale (temi, soggetti, linguaggi)" è complessivamente 
pertinente con il programma monitorato? 

Totale 

Sì No 

Rete RAI 1 97,8% 2,2% 100,0% 

RAI 2 98,5% 1,5% 100,0% 

RAI 3 98,7% 1,3% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

86,7% 13,3% 100,0% 

Totale 97,7% 2,3% 100,0% 

  L'area "Pluralismo sociale (temi, soggetti, linguaggi)" è complessivamente 
pertinente con il programma monitorato? 

Totale 

Sì No 

Rete RAI 1 36,8% 35,0% 36,8% 

RAI 2 22,9% 15,0% 22,7% 

RAI 3 35,8% 20,0% 35,5% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

4,6% 30,0% 5,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

  L'area "Pluralismo sociale (temi, soggetti, linguaggi)" è complessivamente 
pertinente con il programma monitorato? 

Totale 

Sì No 

Fascia Oraria 06:00-12:00 300 9 309 

12:00-15:00 235 9 244 

15:00-18:00 192 2 194 

18:00-21:00 257 7 264 

21:00-23:00 500 9 509 

23:00-02:00 226 4 230 

Totale 1710 40 1750 

  L'area "Pluralismo sociale (temi, soggetti, linguaggi)" è complessivamente 
pertinente con il programma monitorato? 

Totale 

Sì No 

Fascia Oraria 06:00-12:00 97,1% 2,9% 100,0% 

12:00-15:00 96,3% 3,7% 100,0% 

15:00-18:00 99,0% 1,0% 100,0% 

18:00-21:00 97,3% 2,7% 100,0% 

21:00-23:00 98,2% 1,8% 100,0% 

23:00-02:00 98,3% 1,7% 100,0% 

Totale 97,7% 2,3% 100,0% 
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Tavola 43c. La pertinenza del campione con il tema del pluralismo di temi, soggetti e linguaggi: percentuali per fasce orarie 

 
 
 
4.1.2 La rilevazione del pluralismo attraverso i macrotemi 
  
[ΩŀǘǘƛƴŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴƛ Ŏƻƴ ƛƭ ǇƭǳǊŀƭƛǎƳƻ ŝ ǎǘŀǘŀ ƛƴǾŜŎŜ ŀƴŀƭƛȊȊŀǘŀ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ 
dello spazio riservato alla trattazione dei temi medesimi da parte di persone e di personaggi.  
La ǎƛƴǘŜǎƛΣ ǊŀƎƎǊǳǇǇŀǘŀ ǇŜǊ ƳŀŎǊƻǘŜƳƛΣ ŝ ǊƛǇƻǊǘŀǘŀ Řƛ ǎŜƎǳƛǘƻΣ ǇǊƛƳŀ ŦŀŎŜƴŘƻ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ 
campione di programmi monitorati, poi scorporando dal campione i programmi non-fiction, poi quelli 
ŦƛŎǘƛƻƴ ŜΣ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜΣ ƛ ǎƻƭƛ ά{Ǉƻǘ Ŝ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭƛέ ŀ ŎǳƛΣ Řŀƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ŎƘŜ ǇŜǊ ǾƻŎŀȊƛƻƴŜ 
attraversano temi del pluralismo sociale e della coesione, si guarda per capire quali tra le istanze 
sociali attraversino più frequentemente. 

 

Figura 14. Macrotemi complessivi affrontati nella programmazione in ordine decrescente (possibili più attivazioni) 
 

MACROTEMI VALORI ASSOLUTI (PERCENTUALI) 

Scienza e salute 9.575 (18,2%)  

Questioni sociali 7.838 (14,9%)  

Arte, spettacolo e media 6.692 (12,7%) 

Politica interna 4.439 (8,4%)  

Difesa e sicurezza 4.341 (8,2%) 

Cultura e storia 4.270 (8,1%) 

Economia 4.198 (8,0%)  

Ambiente e natura 3.080 (5,8%)  

Politica estera 2.768 (5,2%)  

Giustizia 2.710 (5,1%) 

Istruzione 1.709 (3,2%) 

Religione 1.126 (2,1%) 

TOTALE 52.746 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L'area "Pluralismo sociale (temi, soggetti, linguaggi)" è complessivamente 
pertinente con il programma monitorato? 

Totale 

Sì No 

Fascia Oraria 06:00-12:00 17,5% 22,5% 17,7% 

12:00-15:00 13,7% 22,5% 13,9% 

15:00-18:00 11,2% 5,0% 11,1% 

18:00-21:00 15,0% 17,5% 15,1% 

21:00-23:00 29,2% 22,5% 29,1% 

23:00-02:00 13,2% 10,0% 13,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 15. Macrotemi complessivi affrontati nella programmazione non fiction in ordine decrescente (possibili più 
attivazioni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Macrotemi complessivi affrontati nella programmazione fiction in ordine decrescente (possibili più attivazioni) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACROTEMI VALORI ASSOLUTI (PERCENTUALI) 

Scienza e salute 9.106 (18,8%) 

Arte, spettacolo e media 6.426 (13,3%) 

Questioni sociali 6.357 (13,1%) 

Politica interna 4.405 (9,1%) 

Cultura e storia 4.141 (8,6%) 

Economia 3.895 (8,0%) 

Difesa e sicurezza 3.562 (7,4%) 

Ambiente e natura 2.987 (6,2%) 

Politica estera 2.731 (5,6%) 

Giustizia 2.212 (4,6%) 

Istruzione 1.520 (3,1%) 

Religione 1.046 (2,2%) 

TOTALE 48.388 

MACROTEMI VALORI ASSOLUTI (PERCENTUALI) 

Questioni sociali 1.396 (33,8%) 

Difesa e sicurezza 768 (18,6%) 

Giustizia 498 (12,0%) 

Scienza e salute 427 (10,3%) 

Economia 272 (6,6%) 

Arte, spettacolo e media 257 (6,2%) 

Istruzione 176 (4,3%) 

Cultura e storia 124 (3,0%) 

Religione 79 (1,9%) 

Ambiente e natura 77 (1,9%) 

Politica interna 33 (0,8%) 

Politica estera 26 (0,6%) 

TOTALE 4.133 
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Figura 17. Macrotemi complessivi affrontati negli spot e nelle campagne istituzionali in ordine decrescente (possibili più 
attivazioni) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La trasversalità e ricchezza della trattazione ς Ƴŀ ŀƴŎƘŜ ƭŀ ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŜȄ Ǉƻǎǘ ŘŜƭƭΩŀƎŜƴŘŀ ǎŜǘǘƛƴƎ 
congiuntamente a quella delle attese del pubblico/società ς si può apprezzare ancor più 
ŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƴŘƻ ƛ ǎƻǘǘƻǘŜƳƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ƻƎƴǳƴƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƛ ƳŀŎǊƻǘŜƳƛΦ  
Tenuto conto della possibilità di far ricadere in più temi e sottotemi ogni argomento affrontato in 
trasmissione da ognuna delle diverse persone (o personaggi) intervenute, le attivazioni totali che 
hanno avuto luogo sono state 113.858, ovvero 65 di media per ognuno dei programmi monitorati.  
Un numero decisamente rilevante e indicativo anche della pluralità di voci e/o delle personalità 
ƳŜŘƛŀƳŜƴǘŜ ƻǎǇƛǘŀǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ǎƛƴƎƻƭƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛΦ 
 
Figura 18Φ {ƻǘǘƻǘŜƳƛ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƛ ŀŦŦǊƻƴǘŀǘƛ ƴŜƭƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƛ ǾŀǊƛ ƳŀŎǊƻǘŜƳƛΣ in ordine decrescente 
di attivazione (possibili più attivazioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACROTEMI VALORI ASSOLUTI (PERCENTUALI) 

Questioni sociali 85 (37,8%) 

Scienza e salute 42 (18,7%) 

Economia 31 (13,8%) 

Ambiente e natura 16 (7,1%) 

Istruzione 13 (5,8%) 

Difesa e sicurezza 11 (4,9%) 

Politica estera 11 (4,9%) 

Arte, spettacolo e media 9 (4,0%) 

Cultura e storia 5 (2,2%) 

Politica interna 1 (0,4%) 

Religione 1 (0,4%) 

Giustizia 0 (0%) 

TOTALE 225 

MACROTEMI N. SOTTOTEMI N. ATTIVAZIONI 

Scienza e salute 12 18.936 

Questioni sociali 16  16.683 

Politica interna 20 12.536 

Arte, spettacolo e media 9 12.195 

Economia 17 10.164 

Difesa e sicurezza 14 8.699 

Cultura e storia 9 8.300 

Ambiente e natura 16 8.105 

Politica estera 13 7.253 

Giustizia 8 5.429 

Istruzione 18 3.609 

Religione 10 1.949 

TOTALE 162 113.858 
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A titolo Řƛ ŜǎŜƳǇƛƻ ǎƛ ŎƻƴǎƛŘŜǊƛ ƭΩŀǊǘƛŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƳŀŎǊƻǘŜƳŀ άvǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛέΣ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭƳŜƴǘŜ 
utile per comprendere i nuclei discorsivi inerenti alla vita sociale che sono stati più ricorrenti nel corso 
ŘŜƭƭΩŀƴƴƻΦ bǳŎƭŜƛ ǘŜƳŀǘƛŎƛ ŎƘŜΣ ŀƭƭŀ ǎǘǊŜƎǳŀ Řƛ ǳƴƻ άǎǇŜŎŎƘƛƻ ŀ ŘǳŜ ǾƛŜέΣ ǊƛŦƭŜǘǘƻƴƻ ŎƘƛ Ǿƛ ǎƛ ǎǇŜŎŎƘƛŀ 
ŎƻƴǎŜƴǘŜƴŘƻ ŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻ Řƛ ǾŜŘŜǊŜΣ ƻƭǘǊŜΣ ƭŀ ǊŜŀƭǘŁ ŎƘŜ ŎΩŝ ŘƛŜǘǊƻΣ ōŜƴŎƘŞ ƭŜƎƎŜǊƳŜƴǘŜ ƻǎŎǳǊŀǘŀΦ  
Tale commistione tra riflesso e realtà oltre il riflesso, commistione che è sia di contenuti che di forme 
per mezzo delle quali i contenuti vengono veicolati, non può non ricordare quanto detto, alcuni 
decenni fa, a proposito della pubblicità, per riferirsƛ ŀƭƭΩŜǎǎŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ŝ ŘƛǾŜƴǘŀǘŀ ǇǊŀǎǎƛ 
ƭΩƛƳƳŀƎƛƴŜ Řƛ ǳƴƻ specchio che riflette i gusti dei suoi utenti e che insieme restituisce loro nuovi gusti 
da far propriΥ άΧspecchio spudorato, rivelatore di tutto ciò che si è sedimentato nella coscienza e 
nellΩƛƴŎƻƴǎŎƛƻ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾƻΦ ¦ƴŀ ƎƛƎŀƴǘŜǎŎŀ ǊŜǘŜ ŎƘŜΣ ǊŀŎŎƻƎƭƛŜƴŘƻ Ŝ ǎǇŜǘǘŀŎƻƭŀǊƛȊȊŀƴŘƻ ŦǊŀƳƳŜƴǘƛ Ŝ 
detriti della cultura, del costume, degli usi, delle buone e cattive abitudini del nostro tempo può 
realizzare combinazioni spesso sorprendenti, e sintetizzare materiali nuovi e pronti per essere 
adoperati dal pubblico, che si appropria di segnali e di modi di dire pubblicitari e nuovamente li 
trasformaέ (Annamaria Testa, La parola immaginata. Teoria, tecnica e pratica del lavoro di 
copywriter, Milano, 2009, p. 31).  
Formula fortemente evocatrice e immaginifica che, ancora prima, era stata evocata indirettamente 
per presentare, in occasione del suo lancio, La Domenica del Corriere, periodico illustrato che ha 
attraversato il Novecento addivenendo, in alcune fasi, al ruolo di strumento tra i principali per 
ƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ ƛǘŀƭƛŀƴŀΥ άUn giornale non può prosperare se pensato e composto tutto 
ǉǳŀƴǘƻ ƴŜƭƭΩƛƴǘƛƳƛǘŁ Řƛ ǳƴŀ ǊŜŘŀȊƛƻƴŜΣ Řŀ ǘŀƭǳƴƛ ǇƻŎƘƛ ƛƴŘƛǾƛŘǳƛΦ !ƴŎƘΩŜǎǎƻΣ ŎƻƳŜ ƭŜ ǇƛŀƴǘŜ ƴƻƴ ŦŀǘǘŜ 
pei languorƛ ŘŜƭƭŜ ǎŜǊǊŜ ŎƘƛǳǎŜΣ Ƙŀ ōƛǎƻƎƴƻ ŘΩŀǊƛŀ Ŝ Řƛ ǎƻƭŜΣ Řƛ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ǾƛǾŜ Řƛ ǎƛƳǇŀǘƛŀΣ ŘŜƭƭŀ ƭŀǊƎŀ Ŝ 
spontanea collaborazione di molti. Un giornale, specialmente se illustrato, deve risultare specchio, 
riflesso della multiforme complessa vita pubblica. Domandiamo quindi la collaborazione dei nostri 
lettori: desideriamo che il Signor Tutti sia il nostro principale redattore, che una continua corrente 
spirituale unisca il giornale al pubblico, il pubblico al giornaleέ (Benedetto Mosca, Maurizio Pagliano, 
Le copertine della DOMENICA DEL CORRIERE 1899-1904, Milano, 1975, p. 5). 
 
Calate tra le pieghe del rapporto tra la programmazione televisiva (con le sue esigenze), da una parte, 
ƛ ǎǳƻƛ ǇǳōōƭƛŎƛΣ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊŀΣ Ŝ ƛ ǘŜƳƛ ǘǊŀǘǘŀǘƛΣ ƴŜƭ ƳŜȊȊƻΣ ǉǳŜǎǘŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴƛ ƭŀǎŎƛŀƴƻ ƛƴǘǳƛǊŜ ƭŀ ǊŀƎƛƻƴŜ 
per cui la medesima proposta di contenuti possa apparire a una parte della società come eccessiva e 
ŀ ǳƴΩŀƭǘǊŀ ŎƻƳŜ ŎŀǊŜƴǘŜΥ ǘǊƻǇǇƻ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘǊƛŎŜ Řŀƛ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǎǘƛΣ ƛƴǎƻƳƳŀΣ Ŝ ǘǊƻǇǇƻ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǎǘŀ Řŀƛ 
conservatori.  
Se malamente interpretata, questa contraddizione potrebbe così portare a ritenere accettabile o 
ǇŜǊǎƛƴƻ ǾŀƴǘŀƎƎƛƻǎŀ ǳƴŀ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇƭǳǊŀƭƛǎƳƻ ōŀǎŀǘŀ ǎǳƭƭΩŀŦŦƛŀƴŎŀƳŜƴǘƻΣ ŀƭƭŀ ǇŀǊƛΣ Řƛ ǾƻŎƛ Ŝ 
argomentazioni opposte. Soprattutto nel caso di temi controversi e per questo ancor più importanti 
per la coesione sociale, effettiva e percepita. 
5ƛ ǉǳŜǎǘƻ ǎƛ ǘƻǊƴŜǊŁ ŀ ǇŀǊƭŀǊŜ ǇƛǴ ŀǾŀƴǘƛΦ tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ǾŀǊƛŀōƛƭŜΣ ŀƭƭŀ ƭǳŎŜ Řƛ 
quanto detto, si ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊŁ ƛƭ ƳƻǘƛǾƻ ǇŜǊ Ŏǳƛ ǎƛ ŝ ǊƛǘŜƴǳǘƻ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ άǎǇŀŎŎƘŜǘǘŀǊŜέ ƛ ƳŀŎǊƻǘŜƳƛ 
in sottotemi e consentire, per gli uni e gli altri, la possibilità di selezione multipla.  
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Figura 19Φ {ƻǘǘƻǘŜƳƛ ŘŜƭ ƳŀŎǊƻǘŜƳŀ άvǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƻŎƛŀƭƛέ ƛƴ ƻǊŘƛƴŜ ŘŜŎǊŜǎŎŜƴǘŜ Řƛ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ όǇƻǎǎƛōƛƭƛ ǇƛǴ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛύ 

 
SOTTOTEMA QUESTIONI SOCIALI                   Totale 

 Famiglia 3913 

 Relazioni di genere 2204 

 Infanzia e adolescenza 1960 

 Diritti sociali e civili 1558 

 Natalità e genitorialità 1475 

 Violenza di genere 1022 

 Gossip 869 

 Disabilità 722 

 Vecchiaia 660 

 Uguaglianza di genere 605 

 Immigrazione 601 

 Questioni sociali e sostenibilità (Agenda 
2030) 

341 

 Razzismo e xenofobia 335 

 Periferie 300 

 Omotransfobia 166 

 Inclusione digitale 132 

Totale 16.863 

 
 
 
4.1.3 La capacità della programmazione di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua 
varietà e nelle sue molteplici diversità 
 
Prese a campione le 1.710 trasmissioni riconosciute come pertinenti rispetto al pluralismo sociale, in 

1.356 (79,3%) di esse la conoscenza delle realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici 

diversità è stata rappresentata con una efficace narrazione. Dei restanti casi, nel 18,6% la variabile 

non è stata reputata pertinente; nel 2,1%, invece, sono state ravvisate delle carenze nella descrizione, 

ƴŜǎǎǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǉǳŀƭƛ Ƙŀ ŎƻƳǇƻǊǘŀǘƻ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴƛΦ [ΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ è il 

genere che più si è rivelato in grado di restituire i molteplici aspetti/la natura controversa di un 

tema/problema (33,8% del sotto-sottocampione e 89,1% dellΩƛƴǘǊŀǘƛǇƻύΤ ŀƭƭΩƻǇǇƻǎǘƻ ά{Ǉƻǘ Ŝ 

campagne socio-ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭƛέ (0,8% del sotto-sottocampione e 14,1% dellΩƛƴǘǊŀǘƛǇƻ) e άCiction di 

produzione Raiέ (10,3% del sotto-sottocampione e 86,3% dellΩƛƴǘǊŀǘƛǇƻ). 

Per ciò che riguarda le carenze, pari in totale a 36 in valori assoluti, i generi in cui si trovano più spesso 
ǎƻƴƻ άLƴǘǊŀǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻέ όосΣм҈ del sotto-sottocampioneύ Ŝ ά!ǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻέ όолΣ6% 
del sotto-sottocampione), assai verosimilmente per ragioni analoghe a quelle citate per il 
trattamento non adeguato della violenza femminile.  
bŜƭƭΩǳƴƻ Ŝ ƴŜƭƭΩŀƭǘǊƻ Ŏŀǎƻ ǎƛ ǘǊŀǘǘŀΣ ƛƴŦŀǘǘƛΣ Řƛ ƳŀŎǊƻƎŜƴŜǊƛ ǘŜƭŜǾƛǎƛǾƛ ƛƴ Ŏǳƛ ŝ ǇƛǴ ŦŀŎƛƭŜΣ ǇŜǊ Ǿƛŀ ŘŜƭƭŀ 
natura discorsiva, che abbia luogo il travaso anche inconsapevole di nuclei discorsivi e giudizi presenti 
nel comune retroterra (individuale e insieme sociale, per via delle modalità alla base della formazione 
del common ground, di cui si è avuto modo di dire).   
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Una conferma assoluta o parziale di questa supposizione si potrà avere dal circostanziamento delle 
carenze, nel seguito del presente paragrafo.    
 
Tavola 44a. La capacità della trasmissione di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori assoluti 

 
 
Tavola 44b. La capacità della trasmissione di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori percentuali per le diverse tipologie di programma 

 
 
Tavola 44c. La capacità della trasmissione di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori percentuali per ogni singola tipologia di programma 

 

 

La trasmissione ha la capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle 
sue molteplici diversità? 

Totale 
  

Sì No, sono presenti carenze nella 
descrizione della realtà del Paese 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Tipologia del 
programma 

Telegiornali 194 4 0 198 

Rubriche dei 
telegiornali 

179 1 60 240 

Approfondimento 
informativo 

459 11 45 515 

Cultura 136 1 31 168 

Intrattenimento 193 13 64 270 

Rubriche sportive 45 2 33 80 

Fiction di produzione 
Rai 

139 4 18 161 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

11 0 67 78 

Totale 1356 36 318 1710 

  La trasmissione ha la capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle 
sue molteplici diversità? 

Totale 

Sì No, sono presenti carenze nella 
descrizione della realtà del Paese 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Tipologia 
del 

programma 

Telegiornali 98,0% 2,0%   100,0% 

Rubriche dei 
telegiornali 

74,6% 0,4% 25,0% 100,0% 

Approfondimento 
informativo 

89,1% 2,1% 8,7% 100,0% 

Cultura 81,0% 0,6% 18,5% 100,0% 

Intrattenimento 71,5% 4,8% 23,7% 100,0% 

Rubriche sportive 56,3% 2,5% 41,3% 100,0% 

Fiction di produzione 
Rai 

86,3% 2,5% 11,2% 100,0% 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

14,1%  --- 85,9% 100,0% 

Totale 79,3% 2,1% 18,6% 100,0% 

  La trasmissione ha la capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle 
sue molteplici diversità? 

Totale 

Sì No, sono presenti carenze nella 
descrizione della realtà del Paese 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Tipologia 
del 

programma 

Telegiornali 14,3% 11,1%   11,6% 

Rubriche dei 
telegiornali 

13,2% 2,8% 18,9% 14,0% 

Approfondimento 
informativo 

33,8% 30,6% 14,2% 30,1% 

Cultura 10,0% 2,8% 9,7% 9,8% 

Intrattenimento 14,2% 36,1% 20,1% 15,8% 

Rubriche sportive 3,3% 5,6% 10,4% 4,7% 

Fiction di 
produzione Rai 

10,3% 11,1% 5,7% 9,4% 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

0,8% --- 21,1% 4,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Per ciò che riguarda le reti, in rapporto a questa variabile è Rai 1 la più attiva, con il 39,0%, seguita 
con uno scarto di mezzo punto da Rai 3 (38,5%). Piuttosto staccata, con il 21,7%, Rai 2.  
 
Tavola 45a. La capacità della trasmissione di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori assoluti per rete 

 
Tavola 45b. La capacità della trasmissione di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori percentuali per singola rete 

 
Tavola 45c. La capacità della trasmissione di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori percentuali per reti 

 
Complementare ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǊŜǘƛ ŝ ǉǳŜƭƭƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭƭŜ Ŧasce orarie più coinvolte 
soprattutto nel caso di rappresentazioni carenti. Questo anche per via dei pubblici che le possono 
caratterizzare, non tutti uguali.  
Il dato che più salta agli occhi guardando a questo incrocio ha a che fare con la distribuzione dei casi: 
se per la descrizione efficace tutti i valori delle diverse fasce, seppur con scarti che arrivano quasi a 
20 punti, si collocano tra 11,7% (15.00-18.00) e 29,1% (21.00-23.00), per quella carente balza agli 
occhi, ancora per il prime-time, un 44,4% che pesa assai più del suo equivalente positivo. Questo 
anche in forza di quel 28,0% di attivazioni in corrispondenza della non pertinenza con la variabile 
considerata e del fatto che il prime-time ammonta a quasi un terzo di questo sotto-sottocampione 
(29,2%).  
Questo dato va opportunamente correlato con la natura speciale del prime-time. Esso presenta 
notoriamente un tasso relativamente elevato di intrattenimento: ciò non significa, tuttavia, che la 
qualità della rappresentazione nel prime-time non possa essere migliorata ulteriormente, anche per 

  La trasmissione ha la capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle 
sue molteplici diversità? 

Totale 

Sì No, sono presenti carenze nella 
descrizione della realtà del Paese 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Rete RAI 1 529 15 86 630 

RAI 2 294 13 84 391 

RAI 3 522 8 83 613 

Spot e campagne socio-
istituzionali  

11 0 65 76 

Totale 1356 36 318 1710 

  La trasmissione ha la capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle 
sue molteplici diversità? 

Totale 

Sì No, sono presenti carenze nella 
descrizione della realtà del Paese 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Rete RAI 1 84,0% 2,4% 13,7% 100,0% 

RAI 2 75,2% 3,3% 21,5% 100,0% 

RAI 3 85,2% 1,3% 13,5% 100,0% 

Spot e campagne socio-
istituzionali  

14,5%  --- 85,5% 100,0% 

Totale 79,3% 2,1% 18,6% 100,0% 

  La trasmissione ha la capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle 
sue molteplici diversità? 

Totale 

Sì No, sono presenti carenze nella 
descrizione della realtà del Paese 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Rete RAI 1 39,0% 41,7% 27,0% 36,8% 

RAI 2 21,7% 36,1% 26,4% 22,9% 

RAI 3 38,5% 22,2% 26,1% 35,8% 

Spot e campagne socio-
istituzionali 

0,8%  --- 20,4% 4,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



93  

far fronte ad accresciute esigenze da parte del pubblico, specialmente nelle fasce generazionali dei 
giovani e giovani adulti. 
 
Tavola 46a. La capacità della trasmissione di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori assoluti per fascia oraria 

 
Tavola 46b. La capacità della trasmissione di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori percentuali per singola fascia oraria 

 
Tavola 46c. La capacità della trasmissione di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori percentuali per fasce orarie 

 
 
 
4.1.3.1 La descrizione della realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici diversità 
 
Un contributo alla circoscrizione dei punti di forza e delle aree di miglioramento nella descrizione 
della realtà sociale del Paese può provenire da un censimento della sostanza discorsiva, sia nel caso 
ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ǎƛŀ ƛƴ ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊŜƴȊŀΦ 
Allo scopo è stata predisposta una griglia basata su 5 possibilità di risposta, con possibilità di risposta 
multipla, che ha restituito un totale di 2.734 attivazioni. Ovvero mediamente due riscontri per ognuno 
dei 1.356 programmi giudicati positivamente per capacità di descrivere efficacemente la realtà del 
Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici diversità. 

 
 
 
  

La trasmissione ha la capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici 
diversità? 

Totale 

Sì No, sono presenti carenze nella descrizione della 
realtà del Paese 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Fascia 
oraria 

06:00-12:00 248 4 48 300 

12:00-15:00 177 4 54 235 

15:00-18:00 159 3 30 192 

18:00-21:00 215 4 38 257 

21:00-23:00 395 16 89 500 

23:00-02:00 162 5 59 226 

Totale 1356 36 318 1710 

  La trasmissione ha la capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici 
diversità? 

Totale 

Sì No, sono presenti carenze nella descrizione della 
realtà del Paese 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Fascia 
oraria 

06:00-12:00 82,7% 1,3% 16,0% 100,0% 

12:00-15:00 75,3% 1,7% 23,0% 100,0% 

15:00-18:00 82,8% 1,6% 15,6% 100,0% 

18:00-21:00 83,7% 1,6% 14,8% 100,0% 

21:00-23:00 79,0% 3,2% 17,8% 100,0% 

23:00-02:00 71,7% 2,2% 26,1% 100,0% 

Totale 79,3% 2,1% 18,6% 100,0% 

  La trasmissione ha la capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici 
diversità? 

Totale 

Sì No, sono presenti carenze nella descrizione della 
realtà del Paese 

Il quesito non è pertinente con la 
trasmissione 

Fascia 
oraria 

06:00-12:00 18,3% 11,1% 15,1% 17,5% 

12:00-15:00 13,1% 11,1% 17,0% 13,7% 

15:00-18:00 11,7% 8,3% 9,4% 11,2% 

18:00-21:00 15,9% 11,1% 11,9% 15,0% 

21:00-23:00 29,1% 44,4% 28,0% 29,2% 

23:00-02:00 11,9% 13,9% 18,6% 13,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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ά[ŀ ǊƛƭŜǾŀƴȊŀ ŘŜƛ ǘŜƳƛ ǘǊŀǘǘŀǘƛέ ŝ ǎǘŀǘŀ ƭŀ ǊŀƎƛƻƴŜ ŀŘŘƻǘǘŀ ǇƛǴ ǾƻƭǘŜ ŀ ǎƻǎǘŜƎƴƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ƎƛǳŘƛȊƛƻΣ Ŏƻƴ 
861 attivazioni, pari al 31,5% del totale complessivo. 
ά[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏŀǎǘ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜκǇŜǊǎƻƴŀƎƎƛ ŎƘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴƎƻƴƻέ ŝ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŀ 
ragione per ordine di citazione, con 622 riscontri, pari al 22,8%. 
L ǊŜǎǘŀƴǘƛ ǘŜƳƛκŀƳōƛǘƛ ŦŀŎŜǾŀƴƻ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ ƛƳǇƛŜƎŀǘƻ όάPer il 
linguaggio corretto e appropriato che adoperaέΥ пфн ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛΣ ǇŀǊƛ ŀƭ муΣл҈ ŘŜƭ ǘƻǘŀƭŜύΣ ŀƭƭŀ 
ŎŜƴǘǊŀƭƛǘŁ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ όά[ŀ ƭƻǊƻ ŎƻƭƭƻŎŀȊƛƻƴŜκǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 
programmaέΥ плп ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛΣ ǇŀǊƛ ŀƭ мпΣу҈ύ Ŝ ŀƭƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ŧŀǘǘƛ όάPer una 
esposizione di fatti esauriente e correttaέΥ орр ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛΣ ǇŀǊƛ ŀƭ мо҈ύΦ 
La possibilità di scorporare questi valori per le tipologie di programma in cui sono stati ravvisati può 
ŦƻǊƴƛǊŜ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ƛƴŘƛȊƛ ǎǳƭƭŀ ƴŀǘǳǊŀ Řƛ ǳƴŀ ǘǊŀƳŀ ŘƛǎŎƻǊǎƛǾŀ ǇŜǊŎŜǇƛǘŀ ŎƻƳŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭƭŀ ά[ŀ 
ǊƛƭŜǾŀƴȊŀ ŘŜƛ ǘŜƳƛ ǘǊŀǘǘŀǘƛέΣ ǇŜǊ ŜǎŜƳǇƛƻΣ ƭΩŀǇǇǊƻŦondimento informativo svetta su tutte le tipologie 
Ŏƻƴ ǳƴ плΣу҈ Řƛ ǊƛǎŎƻƴǘǊƛΦ ! ŎƘƛǳŘŜǊŜ ƭŀ ƭƛǎǘŀ ƭŜ ǊǳōǊƛŎƘŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜΣ Ŏƻƴ ǎƻƭƻ ƭΩмΣр҈Φ 
Una lettura complementare, usando come filo conduttore proprio la tipologia di programma, 
consente inoltre di vedere quanto spesso i diversi temi si intreccino nella descrizione. Nel caso di 
ά!ǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻέΣ ǇŜǊ ŜǎŜƳǇƛƻΣ ƭŀ ŘŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎŜ ƭŀ ǊƛǎǳƭǘŀƴǘŜ ƛƴ 
ǇǊƛƳƛǎ ŘŜƭƭŀ ǊƛƭŜǾŀƴȊŀ ŘŜƛ ǘŜƳƛ όǇƛǴ Řƛ ǳƴ ǘŜǊȊƻ Řƛ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛύ Ŏƻƴ ƭΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ composizione del 
cast/delle presenze (un quinto), con a seguire tutti gli altri temi/ambiti per non meno del 13,2% di 
attivazioni.  
Per i telegiornali, invece, la seconda tipologia a ricevere attivazioni per la descrizione efficace della 
realtà del Paese, la rilevanza dei temi detiene il 36,6% di riscontri seguita, in entrambi i casi con il 
муΣп҈Σ Řŀƭƭŀ ŎƻƭƭƻŎŀȊƛƻƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜƎƭƛ ǎǘŜǎǎƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ Ŝ Řŀƭ ǊƛŎƻǊǎƻ ŀ ǳƴ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ 
corretto e appropriato.    
ά[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏŀǎǘ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜκǇŜǊǎƻƴŀƎƎƛ ŎƘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴƎƻƴƻέ ŝ ƛƴǾŜŎŜ ƭŀ 
categoria che, nel caso delle fiction di produzione, spicca sulle altre, con un 46,1% che stacca di quasi 
ǾŜƴǘƛ Ǉǳƴǘƛ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ ǇƛǴ ǊƛŎƻǊǊŜƴǘŜΣ ά[ŀ ǊƛƭŜǾŀƴȊŀ ŘŜƛ ǘŜƳƛ ǘǊŀǘǘŀǘƛέ, al 28,1%. 
 
 
Tavola 47a. Ambiti e temi della capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori assoluti per tipologia di programma 

 
 
 
 
 

 

Tipologia del programma  

Totale 
Telegiornali 

Rubriche 
dei 

telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenimento 
Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

La capacità di 
descrivere 

efficacemente 
la realtà del 
Paese nella 

sua varietà e 
nelle sue 
molteplici 
diversità è 

riconducibile a 
(possibili più 

risposte) 

La rilevanza dei temi 
trattati  

171 137 351 85 40 13 61 3 861 

La loro 
collocazione/trattazione 
ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 

programma 

86 58 164 44 23 7 21 1 404 

[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ 
composizione del cast di 
persone/personaggi che 

intervengono  

49 60 210 49 137 11 100 6 622 

Per una esposizione di 
fatti esauriente e 

corretta 
75 68 134 53 5 14 6 0 355 

Per il linguaggio 
corretto e appropriato 

che adopera  

86 78 157 61 60 20 29 1 492 

Totale  467 401 1016 292 265 65 217 11 2734 
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Tavola 47b. Ambiti e temi della capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: percentuali per singolo tema per tipologia di programma 
 

  
Tipologia del programma   

Totale 

Telegiornali 
Rubriche 

dei 
telegiornali 

Approfondimento 
informativo 

Cultura Intrattenimento 
Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

La capacità di descrivere 
efficacemente la realtà 
del Paese nella sua 
varietà e nelle sue 
molteplici diversità è 
riconducibile a (possibili 
più risposte) 

La rilevanza dei temi trattati 19,90% 15,90% 40,80% 9,90% 4,60% 1,50% 7,10% 0,30% 100,00% 

La loro 
collocazione/trattazione 
ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 
programma 

21,30% 14,40% 40,60% 10,90% 5,70% 1,70% 5,20% 0,20% 100,00% 

[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ 
composizione del cast di 
persone/personaggi che 
intervengono 

7,90% 9,60% 33,80% 7,90% 22,00% 1,80% 16,10% 1,00% 100,0 % 

Per una esposizione di fatti 
esauriente e corretta 

21,10% 19,20% 37,70% 14,90% 1,40% 3,90% 1,70% 0,00% 100,00% 

Per il linguaggio corretto e 
appropriato che adopera 

17,50% 15,90% 31,90% 12,40% 12,20% 4,10% 5,90% 0,20% 100,00% 

Totale 17,08% 14,67% 37,16% 10,68% 9,69% 2,38% 7,94% 0,40% 100,00% 

 
Tavola 47c. Ambiti e temi della capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: percentuali per tutti i temi per tipologie di programma 

 
Per ciò che riguarda le reti di messa in onda, quella in cui le descrizioni efficaci sono state individuate 
più di frequente è Rai 3, con 1.161 attivazioni, pari al 42,5%, e con 4 categorie di ambiti/temi su 5 
ǎŜƳǇǊŜ ǎƻǇǊŀ ŀƭ пл҈ Ŝ ŀƛ ǾŀƭƻǊƛ Ŧŀǘǘƛ ǊŜƎƛǎǘǊŀǊŜ ŘŀƭƭŜ ŀƭǘǊŜ ǊŜǘƛΦ Cŀ ŜŎŎŜȊƛƻƴŜ ά[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ 
composizione del cast di persone/personaggi che intervengonoέΣ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ ƴŜƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǇǊŜǾŀƭŜ wŀƛ мΣ 
ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ǇŜǊ ƭΩŀƳǇƛƻ ǎǇŀȊƛƻ ŘŜƭ ƎŜƴŜǊŜ ŦƛŎǘƛƻƴ Řƛ produzione nel suo palinsesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia del programma Totale 

Telegiornali 
Rubriche 

dei 
telegiornali 

Approfondime
nto 

informativo 
Cultura 

Intrattenim
ento 

Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagn
e socio-
istituzion

ali 

 

La capacità di 
descrivere 

efficacemente la 
realtà del Paese 
nella sua varietà 

e nelle sue 
molteplici 
diversità è 

riconducibile a 
(possibili più 

risposte) 

La rilevanza dei temi 
trattati 

36,6% 34,2% 34,5% 29,1% 15,1% 20,0% 28,1% 27,3% 31,5% 

La loro 
collocazione/trattazione 
ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 

programma  

18,4% 14,5% 16,1% 15,1% 8,7% 10,8% 9,7% 9,1% 14,8% 

[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ 
composizione del cast di 
persone/personaggi che 

intervengono  

10,5% 15,0% 20,7% 16,8% 51,7% 16,9% 46,1% 54,5% 22,8% 

Per una esposizione di 
fatti esauriente e corretta  

16,1% 17,0% 13,2% 18,2% 1,9% 21,5% 2,8% 0,0% 13,0% 

Per il linguaggio corretto 
e appropriato che 

adopera 
18,4% 19,5% 15,5% 20,9% 22,6% 30,8% 13,4% 9,1% 18,0% 

Totale 
  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,00

% 
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Tavola 48a. Ambiti e temi della capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori assoluti per rete 

 
Tavola 48b. Ambiti e temi della capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: percentuali per singolo tema per rete 

 
Tavola 48c. Ambiti e temi della capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: percentuali per tutti i temi per rete 

 
In fatto, invece, di fasce orarie, quella del prime-time risulta essere la più coinvolta, con il 26,4% delle 
attivazioni. Quella meno coinvolta è quella pomeridiana, 15.00-18.00, con il 12,3%. Ragionando 
ancora per fascia oraria, va inoltre rilevato, per tutte le fasce della giornata ad eccezione, seppur di 
poco, del prime-ǘƛƳŜΣ ŎƘŜ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ƳƛƎƭƛƻǊŜ ŝ ǎǘŀǘŀ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘŀ ǇŜǊ ά[ŀ ǊƛƭŜǾŀƴȊŀ ŘŜƛ ǘŜƳƛ 
ǘǊŀǘǘŀǘƛέ όǇŜǊ ƛƭ ǇǊƛƳŜ-ǘƛƳŜ ǇǊŜǾŀƭŜ ƛƴǾŜŎŜ ƭΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ŘŜƭ ŎŀǎǘΣ ŀƴŎƻǊŀ ǳƴŀ Ǿƻƭǘŀ ǇŜǊ ƭŀ ŜƭŜǾŀǘŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ 
di fiction di produzione e di programmi di intrattenimento in questa fascia oraria); anche i risultati 
ƳŜƴƻ ǊƛƭŜǾŀƴǘƛ Ǌƛǎǳƭǘŀƴƻ ŘƛǎǘǊƛōǳƛǘƛ ƛƴ ƳƻŘƻ ƻƳƻƎŜƴŜƻΦ [ΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŜǎŀǳǊƛŜƴǘŜ ŘŜƛ Ŧŀǘǘƛ Ǌƛǎǳƭǘŀ ƛƴŦŀǘǘƛ 
la categoria che fa segnare i valori più bassi in tutte le fasce orarie appaiata, al 13,6%, con la 
collocazione centrale dei temi nel programma monitorato per la fascia 06.00-12.00.  
 

 

Rete  

Totale 
RAI 1 RAI 2 RAI 3 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

La capacità di descrivere 
efficacemente la realtà del 

Paese nella sua varietà e nelle 
sue molteplici diversità è 

riconducibile a (possibili più 
risposte) 

La rilevanza dei temi trattati  298 155 405 3 861 

La loro collocazione/trattazione centrale 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ  

148 73 182 1 404 

[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏŀǎǘ Řƛ 
persone/personaggi che intervengono  

285 131 200 6 622 

Per una esposizione di fatti esauriente e corretta  117 71 167 0 355 

Per il linguaggio corretto e appropriato che 
adopera 

176 108 207 1 492 

Totale 1024 538 1161 11 2734 

 
Rete Totale 

RAI 1 RAI 2 RAI 3 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali 

La capacità di descrivere 
efficacemente la realtà 

del Paese nella sua 
varietà e nelle sue 

molteplici diversità è 
riconducibile a (possibili 

più risposte) 

La rilevanza dei temi trattati  34,6% 18,0% 47,0% 0,3% 100,0% 

La loro collocazione/trattazione centrale 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ 36,6% 18,1% 45,0% 0,2% 

100,0% 

[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏŀǎǘ Řƛ 
persone/personaggi che intervengono 

45,8% 21,1% 32,2% 1,0% 
100,0% 

Per una esposizione di fatti esauriente e corretta  33,0% 20,0% 47,0% 0,0% 
100,0% 

Per il linguaggio corretto e appropriato che 
adopera  

35,8% 22,0% 42,1% 0,2% 
100,0% 

Totale 37,5% 19,7% 42,5% 0,4% 100,0% 

 
Rete  

Totale 
RAI 1 RAI 2 RAI 3 

Spot e campagne 
socio-istituzionali 

La capacità di descrivere 
efficacemente la realtà del 
Paese nella sua varietà e 

nelle sue molteplici 
diversità è riconducibile a 

(possibili più risposte) 

La rilevanza dei temi trattati 29,1% 28,8% 34,9% 27,3% 31,5% 

La loro collocazione/trattazione centrale 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ  

14,5% 13,6% 15,7% 9,1% 14,8% 

[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏŀǎǘ Řƛ 
persone/personaggi che intervengono  27,8% 24,3% 17,2% 54,5% 22,8% 

Per una esposizione di fatti esauriente e corretta  11,4% 13,2% 14,4% 0,0% 13,0% 

Per il linguaggio corretto e appropriato che 
adopera 

17,2% 20,1% 17,8% 9,1% 18,0% 

Totale 
  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 
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Tavola 49a. Ambiti e temi della capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: valori assoluti per fascia oraria 

 
Tavola 49b. Ambiti e temi della capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: percentuali per singolo tema per fasce orarie 

 
Tavola 49c. Ambiti e temi della capacità di descrivere efficacemente la realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue 
molteplici diversità: percentuali per tutti i temi per fascia oraria 

 
 
CƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊŜ ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŀ ŘŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŝ ǉǳŜƭƭŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭŜ ŀǊŜŜ Řƛ miglioramento, i cui 
esiti si intersecano con la coesione sociale.  
Va però ricordato che il numero assoluto di attivazioni per questa variabile, 36, pari al 2,1% del 
ǊŜƭŀǘƛǾƻ ǎƻǘǘƻŎŀƳǇƛƻƴŜ ŀǘǘƛǾŀǘƻ Řŀƭ ǉǳŜǎƛǘƻ άLa trasmissione ha la capacità di descrivere 
efficacemente ƭŀ ǊŜŀƭǘŁ ŘŜƭ tŀŜǎŜ ƴŜƭƭŀ ǎǳŀ ǾŀǊƛŜǘŁ Ŝ ƴŜƭƭŜ ǎǳŜ ƳƻƭǘŜǇƭƛŎƛ ŘƛǾŜǊǎƛǘŁέΣ Ƙŀ ǎǾƛƭǳǇǇŀǘƻ 
numeri di attivazioni decisamente contenuti anche in fatto di categorie individuate per spiegare la 

 
Fascia oraria Totale 

06:00-
12:00 

12:00-
15:00 

15:00-
18:00 

18:00-
21:00 

21:00-
23:00 

23:00-
02:00 

La capacità di 
descrivere 

efficacemente la 
realtà del Paese 

nella sua varietà e 
nelle sue molteplici 

diversità è 
riconducibile a 
(possibili più 

risposte) 

La rilevanza dei temi trattati  162 112 103 137 230 117 861 

La loro collocazione/trattazione centrale 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ  

66 59 48 76 85 70 404 

[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏŀǎǘ Řƛ 
persone/personaggi che intervengono  

95 72 75 88 233 59 622 

Per una esposizione di fatti esauriente e 
corretta  

66 55 46 61 78 49 355 

Per il linguaggio corretto e appropriato che 
adopera 

97 79 63 87 96 70 492 

Totale 486 377 335 449 722 365 2734 

 
Fascia oraria Totale 

06:00-
12:00 

12:00-
15:00 

15:00-
18:00 

18:00-
21:00 

21:00-
23:00 

23:00-
02:00 

La capacità di 
descrivere 

efficacemente 
la realtà del 
Paese nella 

sua varietà e 
nelle sue 
molteplici 
diversità è 

riconducibile 
a (possibili più 

risposte) 

La rilevanza dei temi trattati  18,8% 13,0% 12,0% 15,9% 26,7% 13,6% 100,0% 

[ŀ ƭƻǊƻ ŎƻƭƭƻŎŀȊƛƻƴŜκǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 
del programma 

16,3% 14,6% 11,9% 18,8% 21,0% 17,3% 100,0% 

[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏŀǎǘ Řƛ 
persone/personaggi che intervengono  

15,3% 11,6% 12,1% 14,1% 37,5% 9,5% 100,0% 

Per una esposizione di fatti esauriente e corretta  18,6% 15,5% 13,0% 17,2% 22,0% 13,8% 100,0% 

Per il linguaggio corretto e appropriato che adopera  19,7% 16,1% 12,8% 17,7% 19,5% 14,2% 100,0% 

 
17,8% 13,8% 12,3% 16,4% 26,4% 13,4% 100,0% 

 
Fascia oraria  

06:00-
12:00 

12:00-
15:00 

15:00-
18:00 

18:00-
21:00 

21:00-
23:00 

23:00-
02:00 

La capacità di 
descrivere 

efficacemente 
la realtà del 

Paese nella sua 
varietà e nelle 
sue molteplici 

diversità è 
riconducibile a 
(possibili più 

risposte) 

La rilevanza dei temi trattati  33,3% 29,7% 30,7% 30,5% 31,9% 32,1% 
31,49% 

[ŀ ƭƻǊƻ ŎƻƭƭƻŎŀȊƛƻƴŜκǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 
del programma  

13,6% 15,6% 14,3% 16,9% 11,8% 19,2% 
14,78% 

[ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏŀǎǘ Řƛ 
persone/personaggi che intervengono 

19,5% 19,1% 22,4% 19,6% 32,3% 16,2% 

22,75% 

Per una esposizione di fatti esauriente e corretta 13,6% 14,6% 13,7% 13,6% 10,8% 13,4% 

12,98% 

Per il linguaggio corretto e appropriato che adopera  20,0% 21,0% 18,8% 19,4% 13,3% 19,2% 
18,00% 

Totale 
  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,00% 
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natura della carenza. Si tratta di 40 riscontri, in valori assoluti, concentrati per due terzi in 
ά!ǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻέ όонΣр҈ύ Ŝ άLƴǘǊŀǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻέ όорΣл҈ύΣ Ŏƻƴ ǳƴŀ ƳŜŘƛŀ Řƛ ǇƻŎƻ 
superiore a un riscontro per programma giudicato carente (dato, questo, da leggersi come indizio di 
scarsa intersezionalità). In fondo ŀ ǉǳŜǎǘƻ ŜƭŜƴŎƻ ǎƛ ǘǊƻǾŀƴƻ άwǳōǊƛŎƘŜ ŘŜƛ ǘŜƭŜƎƛƻǊƴŀƭƛέ Ŝ ά/ǳƭǘǳǊŀέ 
con il 2,5% di attivazioni. Una lettura orizzontale, intratipo per la categoria a cui va imputata la 
ŎŀǊŜƴȊŀΣ ƳƻǎǘǊŀ ŎƻƳŜ ǇŜǊ ά[ΩƛǊǊƛƭŜǾŀƴȊŀΣ ƭŀ ŎŀǎǳŀƭƛǘŁ ƻ ƭΩƛƴŎƻƴƎǊǳŜƴȊŀ ŘŜƛ ǘŜƳƛ ǘǊŀǘǘŀǘƛέ 
ƭΩƛƴǘǊŀǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻ Ǌƛǎǳƭǘƛ ŎƻƛƴǾƻƭǘƻ ƴŜƭ рл҈ ŘŜƛ ŎŀǎƛΤ ƭƻ ŝ ŀƴŎƘŜ ƴŜƭ млл҈ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴƛ Řƛ άLa loro 
ŎƻƭƭƻŎŀȊƛƻƴŜκǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜΣ ƳŀǊƎƛƴŀƭŜ ƻ ǎǳōŀƭǘŜǊƴŀΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀέ Ŝ ƴŜƭ сл҈ Řƛ ά[Ωǳǎƻ Řƛ 
un linguaggio inappropriato e sommarioέΦ 
 
Tavola 50a. Ambiti e temi della descrizione inefficace della realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici diversità: 
valori assoluti per tipologia di programma 

 
Tavola 50b. Ambiti e temi della descrizione inefficace della realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici diversità: 
percentuali per singolo tema per tipologie di programma 

 
 
 

 
Tipologia del programma   Totale 

Telegiorna
li 

Rubriche 
dei 

telegiorna
li 

Approfondiment
o informativo 

Cultura Intratteniment
o 

Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzion

e Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituziona

li 

Le carenze 
della 

trasmission
e, nella 

descrizione 
della realtà 
del Paese 
nella sua 
varietà e 
nelle sue 
molteplici 
diversità, 

sono 
ascrivibili a 
(possibili 

più 
risposte) 

[ΩƛǊǊƛƭŜǾŀƴȊŀΣ ƭŀ 
casualità o 

ƭΩƛƴŎƻƴƎǊǳŜƴȊŀ ŘŜƛ 
temi trattati  

1 0 1 0 4 0 2 0,0% 8 

La loro 
collocazione/trattazion

e, marginale o 
subalterna, ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 

del programma  

0 0 0 0 1 0 0 0,0% 1 

Gli squilibri nella 
composizione del cast 

e/o degli interventi  

2 1 7 1 6 2 2 0,0% 21 

[ΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ƭŀŎǳƴƻǎŀ 
e scorretta dei fatti  

2 0 3 0 0 0 0 0,0% 5 

[Ωǳǎƻ Řƛ ǳƴ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ 
inappropriato e 

sommario 

0 0 2 0 3 0 0 0,0%  5 

Totale  5 1 13 1 14 2 4  0,0% 40 

 
Tipologia del programma   Totale 

Telegiornal
i 

Rubriche 
dei 

telegiornal
i 

Approfondiment
o informativo 

Cultur
a 

Intratteniment
o 

Rubrich
e 

sportive 

Fiction di 
produzion

e Rai 

Spot e 
campagne 

socio-
istituzional

i 
Le carenze 

della 
trasmissione

, nella 
descrizione 
della realtà 
del Paese 
nella sua 
varietà e 
nelle sue 
molteplici 
diversità, 

sono 
ascrivibili a 

(possibili più 
risposte) 

[ΩƛǊǊƛƭŜǾŀƴȊŀΣ ƭŀ ŎŀǎǳŀƭƛǘŁ 
ƻ ƭΩƛƴŎƻƴƎǊǳŜƴȊŀ ŘŜƛ 

temi trattati  

12,5% 0,0% 12,5% 0,0% 50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 
100,0

% 

La loro 
collocazione/trattazione

, marginale o 
ǎǳōŀƭǘŜǊƴŀΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 

del programma 
  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

Gli squilibri nella 
composizione del cast 

e/o degli interventi  

9,5% 4,8% 33,3% 4,8% 28,6% 9,5% 9,5% 0,0% 
100,0

% 

[ΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ƭŀŎǳƴƻǎŀ Ŝ 
scorretta dei fatti  40,0% 0,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,0
% 

[Ωǳǎƻ Řƛ ǳƴ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ 
inappropriato e 

sommario 
0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,0
% 

Totale 
12,5% 2,5% 32,5% 2,5% 35,0% 5,0% 10,0% 0,0% 

100,0
% 
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Tavola 50c. Ambiti e temi della descrizione inefficace della realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici diversità: 
percentuali per tutti i temi per tipologia di programma 

 
Per quanto riguarda le reti coinvolte, Rai 1 risulta nel 42,5% dei casi, seguita da Rai 2. Come in 
precedenti occasioni, questo dato, alla luce della diversa strutturazione del palinsesto, appare ancora 
più significativo. Segue Rai 3 con il 22,5%. Per quanto riguarda la natura delle carenze, si tratta di 
frammenti narrativi e/o discorsivi bilanciati dal contesto o nel seguito, nessuno dei quali è sfociato in 
ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜΦ άDƭƛ ǎǉǳƛƭƛōǊƛ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏŀǎǘ Ŝκƻ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛέ Ǌƛǎǳƭǘŀ ŜǎǎŜǊŜ ƴŜƭ 
complesso la categoria più ricorrente, con il 52,5%.  
 
 
Tavola 51a. Ambiti e temi della descrizione inefficace della realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici diversità: 
valori assoluti per rete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia del programma Totale 

Telegiornali Rubriche 
dei 

telegiornali 

Approfondiment
o informativo 

Cultur
a 

Intratteniment
o 

Rubriche 
sportive 

Fiction di 
produzione 

Rai 

Spot e 
campagn
e socio-
istituzion

ali 
Le carenze 

della 
trasmissione, 

nella 
descrizione 
della realtà 
del Paese 
nella sua 
varietà e 
nelle sue 
molteplici 
diversità, 

sono 
ascrivibili a 

(possibili più 
risposte) 

[ΩƛǊǊƛƭŜǾŀƴȊŀΣ ƭŀ 
casualità o 

ƭΩƛƴŎƻƴƎǊǳŜƴȊŀ ŘŜƛ ǘŜƳƛ 
trattati  

20,0% 0,0% 7,7% 0,0% 28,6% 0,0% 50,0% 0,0% 

20,0% 

La loro 
collocazione/trattazion

e, marginale o 
ǎǳōŀƭǘŜǊƴŀΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 

del programma  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

2,5% 

Gli squilibri nella 
composizione del cast 

e/o degli interventi  

40,0% 100,0% 53,8% 100,0
% 

42,9% 100,0% 50,0% 0,0% 
52,5% 

[ΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ƭŀŎǳƴƻǎŀ 
e scorretta dei fatti  

40,0% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
12,5% 

[Ωǳǎƻ Řƛ ǳƴ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ 
inappropriato e 

sommario  

0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
12,5% 

Totale 
  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

 
Rete 

 
Totale 

RAI 1 RAI 2 RAI 3 Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali  

Le carenze della 
trasmissione, nella 

descrizione della realtà 
del Paese nella sua 
varietà e nelle sue 

molteplici diversità, 
sono ascrivibili a 

(possibili più risposte) 

[ΩƛǊǊƛƭŜǾŀƴȊŀΣ ƭŀ ŎŀǎǳŀƭƛǘŁ ƻ ƭΩƛƴŎƻƴƎǊǳŜƴȊŀ ŘŜƛ ǘŜƳƛ 
trattati 

4 3 1  0 8 

La loro collocazione/trattazione, marginale o 
ǎǳōŀƭǘŜǊƴŀΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ  

0 1 0  0 1 

Gli squilibri nella composizione del cast e/o degli 
interventi  

6 9 6  0 21 

[ΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ƭŀŎǳƴƻǎŀ Ŝ ǎŎƻǊǊŜǘǘŀ ŘŜƛ Ŧŀǘǘƛ  3 0 2  0 5 

[Ωǳǎƻ Řƛ ǳƴ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ ƛƴŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƻ Ŝ ǎƻƳƳŀǊƛƻ 4 1 0  0 5 

Totale 17 14 9  0 40 
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Tavola 51b. Ambiti e temi della descrizione inefficace della realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici diversità: 
percentuali per singolo tema per reti 

 
Tavola 51c. Ambiti e temi della descrizione inefficace della realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici diversità: 
percentuali per tutti i temi per singola rete 

 
 

Le fasce orarie: al prime-time va il primato delle attivazioni, con il 45%. La fascia meno coinvolta è la 
15.00-18.00, con il 7,5%. 
Adottando una lettura intratipo, questa fascia fa però registrare più di un terzo dei casi nella categoria 
ά[ΩƛǊǊƛƭŜǾŀƴȊŀΣ ƭŀ ŎŀǎǳŀƭƛǘŁ ƻ ƭΩƛƴŎƻƴƎǊǳŜƴȊŀ ŘŜƛ ǘŜƳƛ ǘǊŀǘǘŀǘƛέ όотΣр҈ύΦ !ƭƭŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ǎŜǊŀǘŀ Ǿŀ ƛƴǾŜŎŜ ƛƭ 
ǇǊƛƳŀǘƻ ǇŜǊ ά[ΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ƭŀŎǳƴƻǎŀ Ŝ ǎŎƻǊǊŜǘǘŀ ŘŜƛ Ŧŀǘǘƛέ όпл҈ύΣ ƳŜƴǘǊŜ ŀƭƭŀ ǇǊƛƳŀ ǎŜǊŀǘŀ ǉǳŜƭƭƻ per 
άDƭƛ ǎǉǳƛƭƛōǊƛ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏŀǎǘ Ŝκƻ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛέ όрнΣп҈ύΣ ǇŜǊ ά[Ωǳǎƻ Řƛ ǳƴ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ 
ƛƴŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƻ Ŝ ǎƻƳƳŀǊƛƻέ όул҈ύ Ŝ ǇŜǊ ά[ŀ ƭƻǊƻ ŎƻƭƭƻŎŀȊƛƻƴŜκǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜΣ ƳŀǊƎƛƴŀƭŜ ƻ ǎǳōŀƭǘŜǊƴŀΣ 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀέ όмлл҈ύΦ 
In conclusione, dŀƭƭΩƛƴǎƛŜƳŜ Řƛ ǉǳŜǎǘƛ Řŀǘƛ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǊƛƭŜǾŀǊŜ ŎƘŜΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǳƴŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ 
complessivamente valida e coerente del pluralismo sociale, permangono alcune aree che potrebbero 
acquistare maggiore efficacia ed incisività, considerando le ricorrenze nei casi qui esposti. In primo 
ƭǳƻƎƻΣ ƎǳŀǊŘŀƴŘƻ ŀƭƭŜ ŦŀǎŎŜ ƻǊŀǊƛŜΥ ƛƭ ǇǊƛƳŜ ǘƛƳŜ Ǌƛǎǳƭǘŀ ƭŀ ŦŀǎŎƛŀ ǇƛǴ ŜǎǇƻǎǘŀΣ ǎƛŀ ǇŜǊ ƭΩŀƳǇƛŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ 
di intrattenimento e di approfondimento informativo (spesso con intrecci reciproci), sia per la 
necessità, dettata daƭƭŀ ŎǊƻƴŀŎŀ Ŝ ŘŀƭƭΩŀƎŜƴŘŀΣ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊŜ ǊŀǇƛŘŀƳŜƴǘŜ ǎǳƛ ǘŜƳƛ ǇƛǴ ŎŀƭŘƛΣ 
convocando gli esperti e gli ospiti che si rendono disponibili. Un compito non facile, che tuttavia, 
quando è svolto efficacemente, permette una esposizione dei fatti completa e corretta, un equilibrio 
ŘŜƭƭŜ ǇǊŜǎŜƴȊŜ Ŝ ŘŜƭƭŜ ƻǇƛƴƛƻƴƛΣ ǳƴŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ǇƛŜƴŀƳŜƴǘŜ ŎƻƴƎǊǳŀ Ŏƻƴ ƛƭ 
ǇǊƻŦƛƭƻ Ŝ ƭŀ άŎƛŦǊŀέ ǇǊƻǇǊƛŀ ŘŜƭƭŀ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜΦ [ŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ƻǎǇƛǘƛ ŜǎǘŜǊƴƛΣ ǎǇŜŎƛŜ ǎǳ ǘŜƳƛ ǎǳƛ ǉǳŀƭƛ ƛƭ 
dibattito e il contrasto sono vivaci, può portare a inadeguatezze nel linguaggio. È comprensibile che 
la conduzione del programma privilegi il libero flusso delle opinioni e la vivacità delle polemiche; 
tuttavia, la bussola che la orienta sarà sempre la chiarezza e correttezza delle tesi sostenute, sulla 
base di una esposizione dei fatti il più possibile condivisa. Ciò anche per differenziare sempre più la 

 
Rete Totale 

RAI 1 RAI 2 RAI 3 Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali  

Le carenze della 
trasmissione, nella 

descrizione della realtà del 
Paese nella sua varietà e 

nelle sue molteplici diversità, 
sono ascrivibili a (possibili 

più risposte) 

[ΩƛǊǊƛƭŜǾŀƴȊŀΣ ƭŀ ŎŀǎǳŀƭƛǘŁ ƻ ƭΩƛƴŎƻƴƎǊǳŜƴȊŀ ŘŜƛ 
temi trattati  

50,0% 37,5% 12,5% 0,0% 100,0% 

La loro collocazione/trattazione, marginale o 
ǎǳōŀƭǘŜǊƴŀΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ  

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Gli squilibri nella composizione del cast e/o degli 
interventi  

28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 100,0% 

[ΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ƭŀŎǳƴƻǎŀ Ŝ ǎŎƻǊǊŜǘǘŀ ŘŜƛ Ŧŀǘǘƛ  60,0%  0,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

[Ωǳǎƻ Řƛ ǳƴ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ ƛƴŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƻ Ŝ ǎƻƳƳŀǊƛƻ  80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 42,5% 35,0% 22,5% 0,0% 100,0% 

 
Rete Totale 

RAI 1 RAI 2 RAI 3 Spot e 
campagne 

socio-
istituzionali  

Le carenze della trasmissione, 
nella descrizione della realtà del 
Paese nella sua varietà e nelle 
sue molteplici diversità, sono 

ascrivibili a (possibili più 
risposte) 

[ΩƛǊǊƛƭŜǾŀƴȊŀΣ ƭŀ ŎŀǎǳŀƭƛǘŁ ƻ ƭΩƛƴŎƻƴƎǊǳŜƴȊŀ ŘŜƛ ǘŜƳƛ 
trattati 

23,5% 21,4% 11,1% 0,0% 
20,0% 

La loro collocazione/trattazione, marginale o 
ǎǳōŀƭǘŜǊƴŀΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ 

0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 
2,5% 

Gli squilibri nella composizione del cast e/o degli 
interventi  

35,3% 64,3% 66,7% 0,0% 
52,5% 

[ΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ƭŀŎǳƴƻǎŀ Ŝ ǎŎƻǊǊŜǘǘŀ ŘŜƛ Ŧŀǘǘƛ  17,6% 0,0% 22,2% 0,0% 
12,5% 

[Ωǳǎƻ Řƛ ǳƴ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ ƛƴŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƻ Ŝ ǎƻƳƳŀǊƛƻ  23,5% 7,1% 0,0% 0,0% 12,5% 

Totale 
  

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100% 






















































































































































































































