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Figura 1: Società quotate (Finanziarie vs Non Finanziarie).

Figura 2: Società Finanziarie divise per tipologia

•
Il cam

pione va dalle 208 società 
del 2010 alle 230 del 2017

•
Le società del cam

pione sono 
quotate sul segm

ento M
TA e sul 

segm
ento S

TA
R

•
O

gni anno sono state escluse fino 
ad 8 società per effetto di m

odelli 
di governance diversi e non 
com

parabili (es. sistem
a duale, 

sistem
a m

onistico, …
) e per 

effetto della m
ancanza di dati
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Figura 3: Num
ero m

edio di Consiglieri.
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Figura 4: Num
ero m

edio di  Consiglieri (Finanziarie vs Non Finanziarie).
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S
i assiste ad una progressiva riduzione 

delle dim
ensioni dei B

oard

•
Tale riduzione è più significativa per le 
società finanziarie che per le non 
finanziarie (13,077%

 e 2,07, 
rispettivam

ente)

•
N

onostante la diversa entità del calo                  
( ≈ 6,5x volte m

aggiore per le finanziarie), 
nel 2017 il B

oard delle società finanziarie 
risulta com

unque più num
eroso

•
S

ignificative sono le differenze per le 
diverse tipologie di società finanziarie

Figura 5: Num
ero m

edio di Consiglieri (Banche, Assicurazioni e Servizi Finanziari).



Figura 6: Num
ero m

edio di Consiglieri Indipendenti.
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Figura 7: Num
ero m

edio di Consiglieri Esecutivi.

Esecutivi vs Indipendenti
•

C
ostante crescita del num

ero m
edio di 

am
m

inistratori indipendenti (+17,84%
 da 2010), 

per un valore totale di 1078 m
em

bri nel 2017

•
Tale increm

ento è ancora più significativo se 
confrontato con il generale trend decrescente nel 
num

ero di m
em

bri del board 

•
C

om
posizione del board in m

edia quasi 
equam

ente ripartita fra m
em

bri indipendenti e         
non (4,69 su un totale di 9,82 nel 2017)

•
Trend opposto per gli am

m
inistratori esecutivi, il 

cui num
ero è dim

inuito del 18,7%

•
529 am

m
inistratori esecutivi nel 2017



Figura 8: Num
ero totale di am

m
inistratori.

156
161

242
381

484
613

686
751

1979
1994

1892
1785

1706
1609

1513
1508

0
500

1000
1500
2000
2500

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

D
onne

U
om

ini

D
iversity

(gender)

Figura 9: Num
ero totale di am

m
inistratori indipendenti.

Figura 10: Num
ero totale di am

m
inistratori esecutivi.

•
Il num

ero di donne all’interno del 
B

oard è cresciuto in m
aniera costante 

e significativa (dal 2010 al 2017, la 
proporzione è aum

entata dal 7,31%
 

al 33,24%
)

•
C

ostante è stato anche l’aum
ento di 

am
m

inistratori indipendenti donne 
(nel 2017 è circa 13 volte m

aggiore 
rispetto al 2010)

•
S

ul fronte degli am
m

inistratori donne 
esecutivi poco è cam

biato
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Figura 12: Num
ero totale di am

m
inistratori indipendenti nei com

itati.
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Figura 11: Num
ero totale di Presidenti.

C
om

itati Endoconsiliari
•

Trend positivo nelle 
presidenze di genere 
fem

m
inile, com

unque in 
m

inoranza (34,08%
 nel 

2017) 

•
A

ndam
ento positivo anche 

nel num
ero di 

am
m

inistratori indipendenti 
di genere fem

m
inile, che 

nel 2017 sono quasi pari 
alla com

ponente m
aschile 

(48%
 e 52%

, 
rispettivam

ente)



Figura 13: Totale num
ero di Presidenti divisi per genere.

Presidenza dei B
oard

•
P

roporzione di P
residenti 

di genere m
aschile 

preponderante (91,67%
 

nel 2017)

•
N

onostante dal 2010 al 
2017, la com

ponente di 
genere fem

m
inile alla 

presidenza sia 
raddoppiata, costituisce 
ancora una netta 
m

inoranza
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R
iunioni dei board

10,914

2,237
h

16,077

2,698
h

9,801

2,133
h

0
2

4
6

8
10

12
14

16
18

N
um

ero m
edio

D
urata m

edia

N
on Finanziarie

Finanziarie
C

am
pione Totale

Figura 14: Num
ero m

edio e durata m
edia delle riunioni dei board divisi per tipologia di azienda (anno 2016).

•
N

el 2016, il num
ero e la durata 

m
edi di riunioni tenute dal board 

sono stati circa 11 e 2,2 ore

•
Il num

ero e la durata m
edi 

risultano essere m
olto più alti 

per le società finanziarie rispetto 
alle non finanziarie (16,077 vs
9,801 e 2,698 h vs

2,133 h, 
rispettivam

ente)
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Figura 15: Età m
edia dei consiglieri.
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Figura 16: Età m
edia dei consiglieri per società finanziarie.

Figura 17: Età m
edia dei consiglieri per società non finanziarie.

•
D

al 2010 al 2017,  l’età 
m

edia è aum
entata sia per 

gli uom
ini che per le donne 

(+1,97%
 e + 6,4%

, 
rispettivam

ente)

•
In m

edia i consiglieri di 
genere fem

m
inile sono più 

giovani dei consiglieri di 
genere m

aschile, sia per le 
società finanziarie che per 
le non finanziarie

•
Le società non finanziarie 
tendono a eleggere 
consiglieri in m

edia più 
giovani (sia uom

ini che 
donne)
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Età dei consiglieri esecutivi

Figura 18: Età m
edia dei consiglieri esecutivi.

Figura 19: Età m
edia dei consiglieri esecutivi per società finanziarie.

Figura 20: Età m
edia dei consiglieri esecutivi per società non 

finanziarie.

•
In m

edia i consiglieri 
esecutivi di genere 
fem

m
inile sono più giovani 

dei consiglieri uom
ini, sia 

per società finanziarie che 
per non finanziarie

•
Le società non finanziarie 
hanno m

ediam
ente 

consiglieri esecutivi uom
ini 

più giovani rispetto alle non 
finanziarie

•
N

egli ultim
i anni, si 

osservano invece consiglieri 
esecutivi di genere 
fem

m
inile più giovani nelle 

società finanziarie 
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Figura 21: Esperienza m
edia dei m

em
bri del Board (# anni).

Esperienza nel ruolo
•

N
el 2017 l’esperienza m

edia degli am
m

inistratori 
all’interno del board è quasi 6 anni per le società  
non finanziarie e poco superiore a 4,5 anni per le 
società finanziarie 

•
P

er le società finanziarie, il settore con m
aggiore 

esperienza risulta essere quello bancario, seguito 
da assicurazioni e servizi finanziari (5,89, 4,29 e 
4,2, rispettivam

ente)

•
G

li anni di esperienza m
edia della com

ponente 
m

aschile risultano doppi rispetto a quelli della 
com

ponente fem
m

inile (6,91 e 3,22, 
rispettivam

ente)
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Figura 22: 
Esperienza m

edia 
nel ruolo divisa per 
genere e per 
tipologia di società 
(# anni).



Figura 23: %
 di am

m
inistratori con esperienza internazionale.
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Figura 24: %
 di am

m
inistratori con esperienza internazionale (per genere).

•
D

al 2010 al 2017 la proporzione di consiglieri con 
esperienze internazionali –m

isurata dall’aver 
ricoperto ruoli in società all’estero e dall’aver 
conseguito titoli M

BA esteri-è aum
entata dal   

18,27%
 al 35,9%

 (811 vs 390 m
em

bri in valore 
assoluto, rispettivam

ente)

•
N

el 2010 il num
ero di am

m
inistratori uom

ini con 
esperienza internazionale era 20 volte m

aggiore 
rispetto alla com

ponente fem
m

inile. N
el 2017, 

questo divario si è significativam
ente ridotto 

•
A fronte di un aum

ento dal 4,62%
 al 31,69%

 
della proporzione di donne con esperienze 
internazionali, il corrispettivo m

aschile è calato 
vertiginosam

ente dal 95,38%
 al 68,31%
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Figura 25: %
 di am

m
inistratori laureati.
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Figura 26: %
 Lauree più rappresentate.

•
Il num

ero dei consiglieri con 
laurea cresce, tendendo alla 
totalità

•
Il corso di laurea in E

conom
ia 

risulta essere il più diffuso e 
continua a crescere

•
Le laureate in E

conom
ia erano 

il 2,71%
 nel 2010 e diventano il 

17,72%
 nel 2017

•
Le laureate in G

iurisprudenza 
passano da 1,13%

 nel 2010 al 
9,58%

 nel 2017

•
Trend opposto per Ingegneria, 
che dim

inuisce di circa il 5%
 

per i consiglieri di genere 
fem

m
inile



Figura 27: # consiglieri che hanno conseguito un M
BA o un PHD.
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Specializzazione
•

N
otevolm

ente in crescita è il num
ero di 

am
m

inistratori con form
azione post-

graduate (da 12,04%
 nel 2010 a 22,31%

 nel 
2017)

•
C

’è una progressiva convergenza delle 
qualificazioni per la com

ponente m
aschile e 

fem
m

inile

•
N

el 2017, la proporzione di m
em

bri con una 
form

azione post-graduate è sim
ile per ogni 

tipo d’azienda (22,71%
 per le società non 

finanziarie e 20,8%
 per le finanziarie), per 

quanto siano diversi i num
eri assoluti

•
In particolare, con riferim

ento a queste 
ultim

e, com
unque in crescita negli anni, nel 

2017 la proporzione di m
em

bri con 
form

azione post-graduate è m
olto sim

ile per 
banche e servizi finanziari (i.e. 22,91%

 e 
21,53%

, rispettivam
ente) e nettam

ente 
inferiore per la categoria delle assicurazioni 
(i.e. 15,24%

)

Figura 28: #  consiglieri che hanno conseguito M
BA o PHD (per genere).

Figura 29: # consiglieri che hanno conseguito un M
BA o un PHD (per società).
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Esperienza digital

Figura 30: Com
petenze in am

bito digitaldei m
em

bri del Board (per società).

Figura 31: Com
petenze in am

bito digitaldei m
em

bri del Board (per genere).
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•
La diffusione di com

petenze 
digital, rilevata nel 2017, 
m

ostra ancora segnali m
olto 

contenuti

•
il num

ero di m
em

bri che 
possiede com

petenze 
nell’am

bito del digitale risulta 
essere m

aggiore per le 
società non finanziarie 
(30,01%

 vs 23,11%
)

•
La com

ponente m
aschile 

che possiede com
petenze 

nell’am
bito del digitale 

risulta essere m
aggiore di 

quella fem
m

inile (29,84%
 vs 

25,97%
) 

.



Figura 32: Piattaform
e digitali a supporto dei lavori consiliari (anno 2016).
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•
N

el 2016, il 37,5%
 delle 

società finanziarie ha 
im

plem
entato piattaform

e 
inform

atiche interne a 
supporto dei lavori consiliari 
e dello scam

bio di 
inform

azioni tra i m
em

bri 
del board

•
Tale processo ha coinvolto 
solo l’8,15%

 delle società 
aziende non finanziarie 
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Figura 34: # denom
inazioni e occorrenze dei com

itati che richiam
ano la sostenibilità. 
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Figura 33: # denom
inazioni e occorrenze dei com

itati endoconsiliari.

Figura 35: # denom
inazioni e occorrenze dei com

itati che richiam
ano il 

rischio.

•
34 diverse denom

inazioni di 
C

om
itati nel 2016, circa il 15%

 in 
m

eno rispetto all’anno 
precedente

•
S

u un totale di 586 riunioni 
tenutesi durante l’esercizio 2016, 
204 erano relative a com

itati per 
il controllo dei rischi, 200 ai 
com

itati per le rem
unerazioni e 

127 ai com
itati per le nom

ine

•
C

rescente attenzione verso il 
tem

a della sostenibilità: da 0 nel 
2010 a 7 diverse denom

inazioni 
nel 2015, per un totale di 19 
riunioni

•
C

rescente attenzione verso la 
tem

atica del rischio: da 18 
riunioni nel 2010 a 208 nel 2016



Figura 36: # bilanci per la sostenibilità (2016, per tipo di società).
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Figura 37: %

 bilanci per la sostenibilità (2016, per tipo di società).

•
N

ell’ultim
o anno disponibile 

(2016), prim
a dell’entrata in 

vigore della norm
ativa 

sull’inform
azione non finanziaria, 

il 20%
 delle società ha redatto 

un bilancio separato di 
sostenibilità, m

entre l’8%
 un 

report integrato
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Figura 38: Rem
unerazione m

edia dei CEO
. 
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Figura 39: Rem
unerazione m

edia dei CEO
 (per genere).
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•
Le variazioni nelle 
rem

unerazioni degli 
am

m
inistratori delegati sono 

dovute principalm
ente alla 

com
ponente variabile

•
G

li stipendi percepiti dalle 
donne sono più bassi 
rispetto a quelli degli 
uom

ini, anche se questa 
differenza nel 2016 
m

anifesta segnali di 
ricom

posizione (925 k€ per 
le donne vs 1180 k€ per gli 
uom

ini)



Figura 40: # M
andati in scadenza totali (per genere).

40
66

66
72

150
203

195
257

538

844
625

555
721

533
517

605

0

500

1000

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

D
onne

U
om

ini

242

348
279

290
385

340
355

399

336

562

412
337

486

396
357

463

0
100
200
300
400
500
600

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

Indipendenti

N
on Indipendenti

M
andati in scadenza

Figura 41: # M
andati in scadenza totali (indipendenti e non-indipendenti).

•
C

on l’approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio 2017, andranno in scadenza 
862 m

andati consiliari (i.e. il 38,16%
 dei 

m
andati totali), di cui il 29,81%

 riguarda la 
com

ponente fem
m

inile m
entre il restante 

70,19%
 riguarda quella m

aschile 

•
R

ispetto al totale degli am
m

inistratori 
indipendenti, il 20,50%

 dei m
andati  andrà in 

scadenza. M
inore è, invece, la proporzione 

per gli am
m

inistratori non indipendenti (i.e. 
17,66%

)

•
D

egli 862 m
andati in scadenza, il 20,07%

 
riguarda società finanziarie m

entre il 
restante 79,93%

 società non finanziarie
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Figura 42: # M
andati in scadenza totali (per tipologia di società).



C
onclusioni



❖
S

ustainability. C
rescente attenzione verso il tem

a della sostenibilità, testim
oniato dalla nascita di 

relativi com
itati endoconsiliari e dalla stesura di relativi report da parte del 28%

 delle aziende del 
cam

pione;

❖
M

eritocracy. La proporzione di m
em

bri laureati è in continuo aum
ento, dal 74,33%

 nel 2010 al 
86,54%

 nel 2017, con una forte preponderanza di laureati in econom
ia (52,28%

). N
otevolm

ente in 
crescita è il num

ero di am
m

inistratori con form
azione post-graduate (da 12,04%

 nel 2010 a 
22,31%

 nel 2017). D
i rilevante interesse è la crescita delle esperienze internazionali (dal 18,27%

 
nel 2010 al 35,90%

 nel 2017);

❖
A

gility. R
iduzione delle dim

ensioni del B
oard, particolarm

ente evidente nelle  società finanziarie (-
13,77%

 dal 2010). Trend opposto per la com
ponente fem

m
inile l’interno del Board, cresciuto dal 

2010 al 2017 dal 7,31%
 al 33,24%

, trainata soprattutto dai ruoli indipendenti e m
eno dalla cariche 

esecutive e dalle presidenze. C
’è ancora un proliferare di com

itati diversi (34 diverse 
denoninazioni);

❖
R

esponsibility. Le rem
unerazioni degli am

m
inistratori delegati sono dovute principalm

ente alla 
com

ponente variabile. M
ediam

ente le donne percepiscono stipendi sensibilm
ente inferiori a quelli 

degli uom
ini, anche se questa differenza nel 2016 m

ostra segnali di ricom
posizione. C

i sono m
olti 

m
andati in scadenza (38,16%

), m
a quanti davvero saranno rinnovati?

❖
Technology. N

el 2017, il 23,11%
 dei m

em
bri di aziende finanziarie e il 30,11%

 di consiglieri di 
im

prese non finanziarie possiedono com
petenze digital

ed è in aum
ento la tendenza a 

digitalizzare i processi a supporto dello scam
bio di inform

azioni tra m
em

bri del board. Il 37,5%
 

delle società finanziarie ha im
plem

entato apposite piattaform
e, m

entre tale processo ha coinvolto 
solo l’8,15%

 delle società non finanziarie.
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➢
Obiettivo: analizzare il profilo delle posizioni apicali di società 
italiane non finanziarie quotate sul m

ercato M
TA di Borsa Italiana. 

➢
Oggetto di analisi:

-
Società

non
finanziarie

quotate
(2005-2014);

-
Società

non
finanziarie

quotate
a

partecipazione
pubblica

(2005-2017).

Obiettivi e oggetto di analisi
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