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Lo spazio globale dell’italiano
dinamiche 
migratorie, 

trasmissione e 
innovazione

Nuovi pubblici 
dell’italiano

Italiano lingua 
internazionale

italiano nei 
paesaggi 

linguistici, nelle 
politiche 

linguistiche

lingua e cultura 
italiana nella 
produzione e 

promozione di 
prodotti



Generazioni e innovazione



Definizione di generazione migrata

Generazione 1 o ALFA: 
maggiori di 18 anni

parzialmente o 
totalmente scolarizzati nel 

paese di provenienza 
culturalmente e 

socialmente radicati in P1 
con una o più L1 di 

partenza

Generazione/i 0
nati o cresciuti nel nuovo 

Paese
Scolarizzati in una nuova 

L1
[Generazione 0 rispetto al 
Paese di provenienza della 
generazione 1, ma nuova 
generazione 1 rispetto al 
Paese di riferimento per 

nascita e/o crescita]

Successive generazioni
spazio linguistico italiano 

trasmesso da Generazione 
1Alfa, eroso o interrotto
nuovo spazio linguistico 
per l’italiano indotto da 
condizioni esterne alla 

trasmissione 
intergenerazionale



Dinamiche dei flussi migratori 
ed esiti linguistici
• Selezione dei codici
• Commutazioni lessicali
• Innovazioni linguistiche

• Flussi della migrazione di rientro in Italia e 
fenomeni di innovazione linguistica nella
generazione zero nella migrazione di rientro



Dinamiche dei flussi migratori
– esiti innovativi del 

plurilinguismo



Criticità di definizioni consolidate

• Home language e Baseline – generazione di primi migranti
• Heritage speakers – seconda generazione di bilingui

• Crisi del modello lineare di trasmissione: ipotesi di trasmissione radiale con 
la compresenza di altre lingue nei repertori e ribaltamento della Baseline, 
non coincidente con italiano L1

italiano L2

altre lingue 
L2

L1 diversa 
dall’italiano



Ruoli nella trasmissione e innovazione linguistica

I media

I social

La Chiesa Cattolica

La formazione linguistica all’estero



La formazione linguistica all’estero 
Italiano LinguaDue, n. 2. 2020. L. Cinganotto, B. Turchetta, La formazione dei docenti di italiano L2 all’estero: risultati di un’indagine internazionale



La formazione linguistica all’estero 



La formazione linguistica all’estero 



Formazione innovativa: il ruolo dell’impresa italiana all’estero



Insegnare – convincere – vendere cultura
Eataly at Madison Square, New York







Prototipi e italianità nei 
prodotti commerciali



ECONOMIA SIMBOLICA DELLA AUTENTICITÀ
IDEOLOGIA DEL MADE IN ITALY

I consumi vengono 
orientati insieme ad 

altre azioni e 
comportamenti verso 
valori ad essi attribuiti

elementi esterni al 
fuoco simbolico per il 
prodotto autentico 
vengono considerati 

contraffazioni



MADE IN ITALY – APPARTENENTE A CIO’ CHE E’ 
ITALIANO
VALORI SIMBOLICI ATTRIBUITI A REFERENTI 
CONCRETI CON ALTO GRADO DI 
PROTOTIPICITA’

• Una astrazione dalle molteplici realizzazioni, 
ciascuna delle quali rappresenta un ‘tipo’ per una 
data categoria di prodotto

• La variabilità dell’appartenenza riguarda anche il 
numero di valori o attributi criptotipici che 
divengono fenotipici e sono legati al 
frame/contesto culturale condiviso

• Ciò che è italiano, è legato all’Italia, è manufatto 
italiano o richiama l’Italia in misura variabile e 
connessa alla quantità di attributi criptotipici resi 
manifesti



Made in Italy marchio certificato con la filiera interamente o 
parzialmente in Italia

Italian heritage Somma delle conoscenze trasmesse in filiere produttive in 
Italia o all’estero, tradizione artigianale italiana, talvolta parte 
della memoria di migrati, con marchi in italiano e dialetto

Italian legacy filiere estere, distanti da diretta tradizione artigianale italiana 
con riferimenti semiotici, culturali o linguistici

es. cibo italoamericano
Italian affection filiere estere, senza diretta tradizione artigianale italiana, 

ispirazione a tecniche e a marchi in italiano e dialetto

Made in Italy
come continuo 

graduale

Italian
Heritage

Italian
Legacy

Italian
Affection





GENERE, IMPRESA E PATRIMONIO 
IMMATERIALE MIGRATO

LE IMPRESE AL FEMMINILE



DONNE IMPRENDITRICI
IMPRESE INDIVIDUALI E 
IMPRESE DI FAMIGLIA

• Capacità di gestione delle economie 
(rimesse, depositi)

• Capacità di relazione tra membri delle 
famiglie intercontinentali

• Attitudine a conservare tratti linguistici e 
culturali di comunità



LE DONNE 
NELLA 
MIGRAZIONE 
ITALIANA
(BRUNA BIANCHI 2001, 
ALTRE ITALIE 2003)

• Storia e cambio del volto femminile

• Il dialogo transnazionale sulla ricerca delle donne 
italiane migranti 

• Dare un volto alle donne italiane delle classi 
subalterne del periodo del grande esodo

• Nuovi panorami migratori al femminile: donne che 
partono e restano

• Le vedove bianche



RICHIAMARSI 
ALL’ITALIANITÀ 
NELL’IMPRESA
RIFERIMENTO DELLA PROPRIA AZIENDA 
ALL’ITALIA (INDAGINE TURCHETTA, 
FERRINI, DI SALVO, 2021)

36%

34%

20%

10%

per
approvvigionamento di
materie prime

per elaborare
prodotti/servizi

per pubblicizzare
prodotti servizi nel
marchio

Advertisement



IL RUOLO DELLE DONNE NELLA CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI 
TRATTI SALIENTI DELLA CULTURA ITALIANA LA TRASMISSIONE 
GENERAZIONALE DELL’ITALIAN LEGACY – LA MIGRAZIONE FEMMINILE 
DEL SECONDO DOPOGUERRA

Com'è arrivata in Canada?

Da sola Tramite amico o parente tramite agenzia

85

91

97



L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE
NELLA MIGRAZIONE



LA DONNA CAMBIA IN ITALIA 
E DÀ UNA NUOVA IMMAGINE
FEMMINILE ALL’ESTERO

Da Balie e sarte a puericultrici e stiliste



L’IMPRESA 
ITALIANA AL 
FEMMINILE



L’IMPRESA ITALIANA AL FEMMINILE



IMPRESA AL 
FEMMINILE –
DONNE MADE 
IN ITALY E 
SOCIETÀ
CONTEMPORA
NEA
Miuccia Prada



IMPRESA AL FEMMINILE – DONNE 
MADE IN ITALY E SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA

Sonia Peronaci – la cucina sui social e le ricette narrate ai millennials



TEMI CHE
RICORRONO –
ITALIAN LEGACY

NONNA MARIA
HTTPS://WWW.YO
UTUBE.COM/WAT
CH?V=PPDEXEWW
1EK
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