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Questioni
• L’italiano è vivo in Ontario? 
• Si è creato uno spazio 

linguistico complesso, globale?
• Quali sono le sue 

caratteristiche?
• È vivo nelle comunità di 

origine? E in che misura nelle 
generazioni?

• Qual è il valore del Made in 
Italy e del sistema di 
immaginario simbolico legato 
all’italianità?

• Comunità di origine italiana o 
articolate reti sociali?



Variabili nella trasmissione e 
conservazione linguistica in 
contesti migrati

Definizione di generazione migrata
Modalità di trasmissione linguistica e culturale verso le 
generazioni 0 successive
Tipologia di società ospitante
Modelli di repertori linguistici di partenza e nuovo spazio 
globale dell’italiano
Reti sociali nella società ospitante e negoziazione 
identitaria
Definizione di spazi linguistici versus repertori linguistici: 
negoziazione comunicativa di contesto in relazione a 
proiezioni identitarie



Definizione di generazione migrata

• Generazione 1: individui di età adolescenziale o I-III età 
adulta, già parzialmente o totalmente scolarizzati nel 
paese di provenienza (tranne analfabeti), 
culturalmente e socialmente radicati in P1 con una o 
più L1 di partenza

• Generazione 0: individui in età preadolescenziale nati 
in P1 o in P2 scolarizzati in P2, culturalmente e 
socialmente radicati in P2, con L1 coincidente con P2 
ed L2 parzialmente o totalmente coincidente con P1 
[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 0: caratterizzate da spazio 
linguistico italiano trasmesso da Generazione 1 eroso o 
interrotto, con nuovo spazio linguistico per l’italiano 
indotto da altri fattori extragenerazionali.



1180 questionari Italofoni e apprendenti 
fasce d’età 16-85 anni

65 interviste 74 ore di registrazione
25 osservazioni partecipate In consessi, manifestazioni 

religiose e laiche
8 interviste speciali Direttori di giornali, radio e 

televisioni, imprenditori, 
politici

600 immagini Di cui 217 per il corpus dei 
Linguistic Landscapes

12 ore video Manifestazioni pubbliche

Tipologia dei dati raccolti
(campione da 70.000 iscritti Aire e 600.000 oriundi italiani stimati I e II generazione)



Caratteristiche della società canadese: 
multiculturale di tipo inclusivo-pluralista

• Conservazione nel cambiamento di simboli 
unificatori ed identificatori di gruppi, i cui valori 
indentitari sono conservati attraverso la 
condivisione, la trasmissione e la fruizione di tali 
simboli

• Vocazione inclusiva: essere membri della nazione è 
considerato un fatto di volontà individuale, di 
accettazione di regole e contratti sociali, di stile di 
vita e di pensiero. Principio di base dello ius soli.

• Rivendicazione difensiva delle differenze bilanciata 
dalla tendenza inclusiva dello Stato-nazione. Le 
differenze culturali e linguistiche considerate come 
un valore (politica linguistica orientata verso le 
heritage languages sovrapposte alle first nations.



Toronto: 
distribuzione 
urbana 
dell’italiano L1
(home 
language)



Percentuale parlanti lingua materna diversa dall’inglese – Ontario. Censimento 2016

Italiano in Canada 
censimento del 2011 Quarta lingua
censimento del 2016 Settima lingua (- 30270, 6,9%)



Capacità di comprendere (genitori e figli)
Dati Centro Scuola italiana (campione di 178 
classi)

Genitori Figli





Lo spazio 
linguistico 
dell’italiano 
trasmesso 
in Ontario



I meccanismi del modellamento e della 
vitalità di una identità

- identificazione come adesione a modelli di riferimento, 
solidarietà e aderenza a comuni simboli e valori, confermati 
con la reiterazione di pratiche condivise; 
- differenziazione di criteri più o meno espliciti che delineano 
frontiere e differenze, fra identità italiane extranazionali (es. 
italocanadesi, italoamericani, italoaustraliani e così via) rispetto 
ad altre differenze culturali coesistenti nei Paesi di residenza;
- proiezione o innesco di meccanismi collettivi e individuali, 
alimentati dal desiderio di trasporsi ed identificarsi in un 
modello;
- serializzazione o ripetizione nel tempo, nello spazio e nella 
società di enunciati, simboli e atti che nel ripetersi agiscono da 
forza conservatrice di una pratica culturale o linguistica;
- innovazione di ciascuna identità, o fondamento culturale 
che viene costantemente rideterminato dalle pratiche messe in 
atto nel loro ripetersi.



I luoghi e i simboli dell’identità italiana (serializzazione)

Giuramento per la 
cittadinanza italiana

Commemorazione degli italiani
caduti sul lavoro



I luoghi e i simboli dell’identità italiana (proiezione e identificazione)

Processione del venerdì 
Santo a Toronto



Italofonia 
dialettofonia 
italofilia: 
gli esiti delle 
tre diverse 
ondate 
migratorie 
di 
generazioni 1

1. Generazione 1 di parlanti dialettofoni (presenti 
nelle prime generazioni migrate tra gli anni ‘50 e 
gli anni '70 del ‘900 e precedenti);

2. Generazione 2 di parlanti italofoni e dialettofoni 
di prima o seconda età adulta, con grado medio 
alto o alto di scolarizzazione (presenti nelle prime 
generazioni migrate dagli anni ’70 agli anni a 
cavallo tra il XX ed il XXI secolo);

3.Generazione 1 di parlanti italofoni non 
dialettofoni con alto grado di scolarizzazione: gli 
Expat (caratteristici delle migrazioni 
contemporanee).



• risposta a media e nuovi contesti 
di uso (medio-basso)

• Produzione di materiali didattici 
adeguati all’uso (basso)

• posizione e atteggiamento della 
politica linguistica (alto) 

• atteggiamenti valutativi dei suoi 
parlanti (medio-basso)

• qualità e rilevanza dei tratti 
culturali che veicola (medio-alto)

Fattori determinanti per la tutela di 
una lingua: l’italiano in Canada

www.unesco.
org



Media italiani in Canada
Corriere Canadese
Chin Radio
Rai Italia
Mediaseti Italia
OMNI TV
Lo Specchio
Panoram Italia
Italian Canadian Web Magazine
Corriere Peligno
Panorama Italiano



La risposta all’uso 
dei media: 
identificazione e 
serializzazione 

Da Lo 
Specchio
E 
Il Corriere 
Canadese



•Sostenere pratiche relative alla vitalità 
culturale dalle quali risulti centrale il ruolo 
della lingua del gruppo minoritario

•Garantire continuità nelle manifestazioni 
individuali e collettive dei modelli culturali 
condivisi

•Generare innovazione nelle pratiche 
culturali comuni

Percorsi di trasmissione e 
conservazione dell’italofonia
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