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O
BIETTIVI 

1.

La pandemia di Covid-19 ha cambiato la
prospettiva sulla comunicazione della
salute. Diversi mutamenti  che si stavano
già osservando prima del 2020 sono stati
accelerati e hanno assunto un rilievo
nuovo. In un momento in cui la crisi
pandemica sembra essere entrata in un
regime di normalizzazione, è importante
fare il punto su come la comunicazione
della salute giochi un ruolo strategico
non solo nella gestione delle pandemie o
delle situazioni di crisi, ma anche nella
vita quotidiana. Sempre più spesso la
comunicazione della salute, infatti, esce
dai contesti di cura o prevenzione ed è
oggetto di conversazioni fra pari, sui
social media, nei media broadcast. La
pandemia ha sollecitato la ricerca e la
riflessione in un filone di studi già
consolidato e che si è ulteriormente
espanso.

Health Communication Monitor è un
progetto lanciato da ALMED, Alta Scuola
in Media, Comunicazione e Spettacolo, e
ALTEMS, Alta Scuola in Economia e
Management dei Sistemi Sanitari, con
l'obiettivo di costituire un osservatorio
privilegiato tanto per la ricerca quanto
per i professionisti che operano
nell’ambito della comunicazione della
salute nel settore pubblico e privato e per
i policy makers. 
HCM si configura quindi come un
progetto di terza missione  finalizzato alla
disseminazione delle conoscenze
scientifiche e al dialogo con gli
stakeholder e i policy maker. 
Una newsletter, a cadenza bimestrale,
che informa sulle ricerche più recenti sul
tema della comunicazione della salute e
della relazione con i media, mettendo a
fuoco le implicazioni sociali e culturali di
questo ormai inscindibile binomio. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO
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Sono stati individuati i risultati di ricerca più pertinenti legati alle parole chiave
health+communication, health+media e health+(visual/performing) art nel periodo
ottobre-novembre 2022.

Dei 76 contributi selezionati, 63 sono quelli analizzati. Sono stati infatti esclusi
introduzioni, editoriali e lavori non pubblicati disponibili solo in bozze pre-proof, articoli
non pertinenti o già considerati nei precedenti numeri. I contributi analizzati sono così
suddivisi: 58 saggi in rivista che presentano ricerche originali e 5 saggi in rivista che
presentano review (literature, systematic, meta-analysis. 

I saggi dedicati al tema del Covid-19 sono il 32% del totale (20 saggi), in linea con i
precedenti numeri.  

2. DESCRIZIONE DEL
CORPUS

Figura 1 - Percentuale di topic dedicati al Covid-19 nel corpus 
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Oltre al tema del Covid-19 che rappresenta quasi la metà del corpus dei contributi
rilevati, i prodotti della ricerca risultano essere focalizzati su temi diversi: la
comunicazione della salute per quasi la metà dei saggi, intesa come l'analisi di
campagne di comunicazione e la valutazione dell'efficacia di messaggi; la relazione fra   
social media e salute. Ulteriori temi sono l'impiego di nuove tecnologie e dell'arte o
delle arti performative per la salute e l'health literacy. 

2. DESCRIZIONE DEL
CORPUS
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Figura 2 - Distribuzione dei topic nel corpus di HCM 6 



Gli articoli dedicati alla pandemia mostrano ricerche che corrispondono a uno stadio
più evoluto della sua gestione: si analizzano le fasi successive al primo periodo e
soprattutto si indaga la ricezione delle campagne di comunicazione presso pubblici
che rischiano, o che talvolta sono effettivamente, marginalizzati, con l'eventualità che 
 si creino importanti conseguenze per la loro salute. 

Una curiosità: uno studio che ha indagato la copertura sui social media e sui
media della prima settimana di pandemia negli Stati Uniti ha rilevato che la
copertura sul Covid-19 e su tematiche non è stata dominante rispetto a temi quali
economia e politica, un dato molto diverso dall'Italia dove invece si è registrata
una copertura molto elevata della pandemia nello medesimo periodo. 

Emerge trasversalmente agli studi la necessità di progettare in modo efficace la
comunicazione della salute in modo che sia ben profilata rispetto ai target e utilizzi in
modo appropriato i diversi linguaggi. 

Fra le tecniche e gli strumenti di comunicazione efficace da considerare:
L’impiego del modello personas;
L’uso di infografiche, comunicazione visuale e tecniche di storytelling

Alcuni studi sottolineano la necessità di riflettere su come comunicare a pubblici
specifici fra cui:

Donne, che spesso sentono marginalizzate o vedono psicologizzati i propri
disturbi;
Malati, riconsiderando le etichette con cui vengono chiamati, ad esempio
l’etichetta di “sopravvissuti” (survivors) per i malati di cancro;
Target fragili, come adolescenti, anziani, minoranze etniche, persone senza fissa
dimora.

Nuove tecnologie della comunicazione
Si riflette sul ruolo degli algoritmi nella visibilità delle campagne di comunicazione
sui social media;
Si propongono modelli predittivi per anticipare la diffusione di focolai o pandemie
sulla base delle conversazioni sui social media;
Si presenta un modello di gestione del consulto in telemedicina che tenga conto
delle reazioni psicologiche del paziente e della necessità di instaurare un rapporto
empatico.

3. EXECUTIVE SUMMARY 
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Comunicazione della
salute
38.3%

Covid-
19

36.3%

Social media e
salute
17.3%

Arte, arti performative e
salute
3.7%

Health
literacy

1.4%

4. FOCUS
LA PRIMA ANNUALITA'
DI HCM: UN BILANCIO 

 Il corpus di analisi: 347 saggi
88% ricerche originali e paper teorici, 12% systematic review e metanalisi

I saggi dedicati al Covid-19 sono il 36%
Settori scientifici: psicologia, sociologia, media studies

Nel corso dei sei numeri di Health Communication Monitor, sono stati analizzati i saggi
pubblicati nel periodo compreso fra dicembre 2021 e novembre 2022.
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Figura 3 - Distribuzione dei topic nel corpus della prima annualià di HCM 



Pur eseguendo una ricerca full text e non impostando filtri specifici, risultano
privilegiati gli autori che mettono le parole chiave ricercate nel titolo, nell’abstract
e nelle keyword. Questo porta a una professionalizzazione strategica delle
pubblicazioni, portando  gli autori che scrivono nativamente in inglese e coloro che
hanno maggiore esperienza di pubblicazione e promozione del proprio lavoro ad
essere privilegiati. Questo pone la domanda sul fatto che ci possa essere o meno
ancora una serendipity nella scoperta di autori e approcci. 

È emerso anche un paradosso: la rivista Health Communication è risultata poco
indicizzata nelle  ricerche per i primi cinque numeri, probabilmente perché non ha
campo keyword, risultando necessario integrare il corpus con ricerche ad hoc. Nel
reperimento del corpus del numero 6 l'indicizzazione di questa rivista risulta
migliorata.

Il corpus di saggi viene reperito tramite l'OPAC di ateneo selezionando i due mesi in
oggetto del numero e successivamente integrando il corpus sulla base dei riferimenti
incrociati espolorando specifiche riviste.  

Le keyword utilizzate: media+health, media+communication, media+performing/arts

Un'analisi delle logiche algoritmiche impiegate dall'OPAC nella presentazione dei
risultati: 

NUMERO 1 - Presentazione del progetto e overview del dibattito

NUMERO 2 - Focus Covid-19; genitori, comunicazione della salute e media

NUMERO 3 - Focus Arti performative e salute (in collaborazione con CIT, Teatro

Apollonio – Università Cattolica del Sacro Cuore)

NUMERO 4 - Focus Comunicazione pubblica della salute

NUMERO 5 - Focus Disinformazione e comunicazione della salute 

NUMERO 6 - Sintesi della prima annualità 

I PRIMI CINQUE NUMERI

UNA RIFLESSIONE SULLA METODOLOGIA 
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https://almed.unicatt.it/almed-HCM_1_numero.pdf
https://almed.unicatt.it/almed-health-communication-monitor-health-communication-monitor-2
https://almed.unicatt.it/almed-health-communication-monitor-health-communication-monitor-3
https://almed.unicatt.it/almed-health-communication-monitor-health-communication-monitor-4
https://almed.unicatt.it/almed-health-communication-monitor-health-communication-monitor-5


Globalità della pandemia e degli studi su media, comunicazione e salute:
numerosi studi analizzano la comunicazione nei propri paesi di origine, spostando
l'attenzione dall'occidente. Un aspetto rilevante è anche l'attenzione per i diversi
pubblici, non più solo rappresentati dal maschio bianco occidentale. 

Comunicazione pubblica e istituzionale. La comunicazione pubblica e istituzionale
è stata al centro delle analisi sulla pandemia di Covid-19 ma ci sono anche numerosi
studi che analizzano campagne di prevenzione e informazione. Gli studi sono
trasversalmente concordi nel proporre alcune misure chiave per migliorarne
l’efficacia: 

Uso dei social media da parte delle pubbliche istituzioni
Coinvolgimento di influencer in campagne di prevenzione
Progettazione strategica anche della comunicazione della salute ispirandosi a
tecniche di marketing e comunicazione commerciale (ad esempio impiegando
lo storytelling, considerando l’aspetto emozionale ed emotivo legato alla salute,
alternando l’uso di testi con comunicazioni visuali e infografiche).

Disinformazione, in particolare la diffusione sui social media e la proposta di
strumenti che le istituzioni possono utilizzare per contrastarla (ad esempio presenza
delle istituzioni sui social media, coinvolgimento di ambassador e influencer,
relazioni costanti con i media).

Impatto dei social media sui processi di informazione e sul benessere, con una
particolare attenzione all’impatto sulla salute mentale dei giovani. 

Nuove tecnologie per la salute
Il ruolo della Extended Reality (XR) per la formazione dei medici;
L’analisi del ruolo degli algoritmi nella diffusione di informazioni errate sulla
salute;
L’affinamento dell’impiego della telemedicina considerando non solo gli aspetti
informativi ma anche quelli emotivi.

Arte, arti performative e salute
Nel corso dei numeri è aumentata l’attenzione verso questo tema a cui è stato
dedicato il numero 3 di HCM. Sono 13 gli articoli complessivamente mappati
(4%) che restituiscono però un quadro variegato e in corso di definizione
dell’impiego dell’arte e delle arti performative per la salute.
Diverse sono le systematic review che cercano di fare il punto sull'argomento,
mostrando l'eterogeneità delle tecniche impiegate e la mancanza di parametri
condivisi per misurare l’efficacia degli interventi.
Alcuni studi evidenziano il ruolo positivo delle arti performative nella formazione
dei giovani professionisti sanitari.
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Emerge un’attenzione trasversale a diversi paesi a considerare le minoranze
etniche o le persone ai margini della società al fine di migliorare la
comunicazione della salute nei loro confronti, evitando ulteriori marginalizzazioni.
Fra i pubblici indagati emergono le popolazioni dell’America Latina (Bates et al.,
2022); minoranze etniche nel Regno Unito (Ekezie et al., 2022); le comunità nella
zona di Aoteroa in Nuova Zelanda (Dutta et al., 2022); le persone senza fissa
dimora in Germania (Specht et al., 2022).
L’analisi della copertura su media e social media negli Stati Uniti sulla pandemia
all’inizio di marzo 2020 ha mostrato una prevalenza di temi di politica ed
economia rispetto ai temi di salute (Chipidza et al., 2022). Questo dato è
importante in ottica comparativa perché differisce, per esempio, da quanto
rilevato in Italia dove la prima fase della pandemia ha dominato i palinsesti mediali
e le conversazioni sui social media. Questo aspetto può essere collegato anche
con il differente andamento nel tempo della pandemia all'interno dei due paesi. 
Rispetto alla relazione con le fonti istituzionali emergono dei dati interessanti.
Una survey svolta in Italia ha mostrato che durante la pandemia gli italiani si sono
fidati maggiormente delle fonti ufficiali e della comunicazione fra pari, anche sui
social media. Questo indica la necessità di strutturare una comunicazione
pubblica della salute sempre più multicanale e di rafforzare le relazioni con i media
(Ducci et al., 2022). Uno studio svolto negli Stati Uniti ha invece dimostrato una
maggiore fiducia nei governi locali rispetto a quello federale e il ruolo
dell’appartenenza politica rispetto alla fiducia nel governo federale: i Repubblicani
hanno dichiarato di avere più fiducia nel governo federale rispetto ai Democratici.
Anche l’origine etnica e culturale hanno un peso rilevante in questi processi, dal
momento che gli afroamericani hanno dichiarato di avere meno fiducia nelle
istituzioni governative in generale, al contrario degli asiatico-americani (H. Li et al.,
2022). 
L’analisi dei messaggi di comunicazione legati alla pandemia hanno evidenziato un
maggiore ruolo delle emozioni rispetto all’informazione nella percezione di
efficacia, ma anche l’importanza di avere un messaggio specifico e non generico
(R. Li, 2021). 

I contenuti dedicati al tema del Covid-19 rappresentano circa un terzo del corpus, in
linea con i precedenti numeri. I principali topic:
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Anche per questo tema emerge l’attenzione verso pubblici specifici come gli
asiatico-americani in USA o le persone disabili. 
Facendo una sintesi rispetto agli studi, componenti  e caratteristiche di una
comunicazione efficace risultano essere:

Considerare il ruolo delle emozioni (Koinig, 2021): i messaggi contenti un
contenuto emozionale risultano più efficaci di messaggi esclusivamente
informativi. 
L’uso di infografiche risulta suscitare maggiore interesse e capacità di
elaborazione rispetto a messaggi esclusivamente testuali (Lam et al., 2022).
L’impiego dello storytelling appare più efficace dell’inclusione di mera
evidenza statistica (Xu, 2022).
Va tenuta conto l’appartenenza culturale dei pubblici. È noto che la cultura
occidentale sia maggiormente legata all’individualismo mentre quella orientale
alla collettività. Nella comunicazione della salute questo si traduce, per
esempio, nella necessità di cambiare il focus dei messaggi, insistendo sul
guadagno nel primo caso e sulla possibile perdita nel secondo caso. Risulta
inoltre importante considerare le credenze pregresse, ad esempio in chi si fida
di teorie cospirazioniste diminuisce la fiducia verso messaggi istituzionali
(Agnihotri et al., 2022). È sempre più rilevante, quindi, lavorare sui microtarget
e sui diversi pubblici per far sì che il messaggio abbia un effettivo impatto, in 
 particolare per le campagne di prevenzione (Paiva et al., 2022).

La comunicazione interpersonale è una componente fondamentale per
l’efficacia delle campagne di prevenzione, soprattutto verso gli adolescenti. Le
comunicazioni vanno quindi indirizzate non solo ai giovani ma anche alle persone
di riferimento, come genitori (Mesman, Hendriks, Onrust, Neijens, et al., 2022; Silva
et al., 2022), agli insegnanti (Mesman, Hendriks, Onrust, & Van den Putte, 2022).
Uno dei punti nell'agenda degli studi sulla comunicazione in questi anni, non solo
della salute, è cambiare il modo di considerare la donna, tanto nelle forme di
rappresentazione quanto nei messaggi utilizzati. Questo tema si collega con il
cambio del ruolo della donna nella società. Un interessante studio di Thompson et
al. consente di approfondire alcune dinamiche di discriminazione e
marginalizzazione della donna nella relazione con i professionisti sanitari. Le donne
intervistate hanno dichiarato di aver visto minimizzati o psicologizzati i propri
sintomi, incolpandole e facendole vergognare. Questo ha condotto le donne a
“silenziare” le proprie richieste di assistenza medica (Thompson et al., 2022).   
Un altro aspetto importante è la considerazione della modalità con cui ci si
riferisce a determinate patologie o persone. Uno studio rivolto ad indagare la
percezione del termine “sopravvissuti” presso persone guarite dal cancro, ha
mostrato che non tutti si riconoscono in questo termine e che alcuni individuano
altri termini per designare la loro condizione, come guerriero, ex paziente o non
desiderano nessuna etichetta (Wanzer et al., 2021).

Questa etichetta comprende gli studi che analizzano i fattori di efficacia della
comunicazione e delle campagne di prevenzione.
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3. SOCIAL MEDIA E SALUTE

L’analisi della comunicazione di un corpus di ospedali dedicati alla cura del
cancro mette in evidenza che è importante che gli ospedali si dotino di
comunicatori ma anche di persone che si occupano di big data e intelligenza
artificiale; è fondamentale avere un approccio integrato alla comunicazione e
non più solo improntato sulle media relations; ambassador interni (medici,
infermieri, personale) possono avere un ruolo importante nella comunicazione sui
social media, ma devono essere adeguatamente alfabetizzati e formati riguardo
alla  loro e-health literacy.
La ricezione dei messaggi riguardanti prodotti per la modellazione del corpo (ad
esempio guaine ma anche tisane o integratori) da parte delle donne sui social
media presenta dati interessanti. I dati mostrano che la ricezione è complessa in
quanto le donne attuano diversi percorsi di approfondimenti dei dati presentati,
anche cercando in banche dati scientifiche, producendo un proprio “barometro”
individuale per la misura della loro affidabilità. Un aspetto importante è che la
visione di immagini degli influencer e delle celebrità può aumentare
l’insoddisfazione corporea così come essa può crescere dopo una gravidanza
(Ashley, 2022).
Il ruolo degli influencer, anche legati alla salute è sempre più rilevante, tanto che
alcuni studiosi hanno formulato il concetto di “pedagogia degli influencer” per
spiegare la loro modalità di presentazione dei temi di salute attraverso la
combinazione di due tratti fondamentali della loro presenza online, ovvero
l’autenticità e l’expertise (Hendry et al., 2022). 
La presenza di contenuti accurati sui social media può differire notevolmente in
base alla piattaforma e al paese. Uno studio dei video su TikTok e Douyin sul 
 cancro dell’apparato gastrico evidenziano che i video su TikTok in inglese non
erano accurati, mentre lo erano quelli su Douyin in cinese (Hu et al., 2022). 



Si riflette sul ruolo degli algoritmi nella visibilità delle campagne di comunicazione
sui social media. Lo studio di Yoon et al. sulla disinformazione su YouTube e
l’impiego di farmaci antitumorali per i cani (fenbendazolo) sull’uomo, ha trovato
prove di una relazione complessa da parte di sistemi di raccomandazione umani e
meccanici. Esponendo gli utenti a molteplici fonti di informazioni
sull'autosomministrazione di fenbendazolo e collegandole tramite un algoritmo di
raccomandazione, YouTube è diventata l'infrastruttura perfetta per rafforzare la
convinzione che il fenbendazolo possa curare il cancro, nonostante gli
avvertimenti del governo sui rischi e i pericoli dell'autosomministrazione. In
conclusione gli autori segnalano che le autorità sanitarie dovrebbero pubblicare
informazioni pertinenti attraverso più canali e dovrebbero sfruttare l'algoritmo di
raccomandazione di YouTube esistente per interrompere la rete di
disinformazione. Considerando le abitudini di visualizzazione dei pazienti e degli
operatori sanitari, l'uso diretto dei canali ospedalieri di YouTube è più efficace
dell'uso indiretto dei canali dei media di notizie di YouTube o dei canali governativi
che riportano annunci e dichiarazioni pubbliche (Yoon et al., 2022). 
Si propongono modelli predittivi per anticipare i trend di la diffusione di focolai o
pandemie sulla base delle conversazioni sui social media, in particolare su Twitter.
L’analisi a posteriori della diffusione dei tweet in parallelo alla diffusione dei focolai
negli Stati Uniti ha mostrato una buona caapcità predittiva che potrebbe essere
utilizzata in futuro nell’ambito di eventuali pandemie (Lazebnik et al., 2022).
Si presenta un modello di gestione del consulto genetico in telemedicina che
tenga conto delle reazioni psicologiche del paziente e della necessità di instaurare
un rapporto empatico al fine di calibrare la comunicazione di buone e cattive
notizie (Beach et al., 2022). 
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