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11.3. DITALS DI I LIVELLO E II LIVELLO PER GLI 
INSEGNANTI DI ITALIANO L2 A MALTA1 

di Sandro Caruana, Universita di Malta 

:i1.3.1. L'italiano a Malta 

L'origine dell'istruzione pubblica a Malta e lega ta alta prcscnza dell'italiano sul
l'isola perdu~ tra i primi insegnanti nelle scuole locali ci furono d egli ecclesiastici 
s iciliani. Questo accadde nel periodo che precedette l'arrivo dei Cavalieri deli'Ordi
ne Gerosolimitano, che govemarono !'isola tr<~ il 1530 e il 1798. In seguito, l'ita!iano 
divento una lingua ufficiale a Malta e mantenne ques to molo fino al 1936 qu.'lndo, 
per motivi politici, fu declassa to dal governo brita nnico (che colonizzo Maltil dal 
1800 fino al 1964) per dare piu sp<~zio all'inglesc. Oggi l'it<~Jiano e una lingua che s i 
insegna in tutte le scuole maltesi e dagli anni '60 in poi Ia popola rita della linguae 
aumentata considerevolmente perche a Malta si ricevono le stazioni televisive e 
mdiofonicbe italiane. Peraltro a Malta. l'italiano ha un ruolo pii1 unico che raro, 
perche molti Maltesi sono esposti regolarmente. nllfl lingua ma essa non si usa nel 
parlato quotidiano siccome si parla il maltese e l'inglese. Appunto per questo moti
vo, molti Maltesi con1prendono bene l'italiano rna spesso fanno fa tica ad esprimersi 
in questa lingua. Pr ima di fa re una disamina pitt dettagliata della situazione attuale 
dell'italiano a Malta, nonche del ruolo che potrebbe avete Ia DITALS, e necessa rio 
ripercorrere brevemente alcune vicende storiche che illustrcranno il ruolo e Ia rilevanza 
che ha da sempre Ia lingua italiana nell 'isola 

11.3.2. Aspetti storid 

I frequenti contatti con I'Ita lia, in particolare durante il periodo s torico che ha 
preceduto Ia colonizzazione britannica, avevano create a Malta una situazione di. 
d iglossia in cui il maltese era Ia lingua parlata, usa ta in situazioni informali, rnPntre 
l'italianoera la lingua scritta,la lingua dell'amministrazione e della dasse colta. Brincat 
(1992:4-6) e Cassola (1998:5) confe011ano che nel periodo che precede l'arrivo dei 
Cavalieri deli'O rdine tra i "ludi magistri" c'erano molti siciliani e che Ia scuola era 
limitata ad un livello elementare, tanto che chi voleva prosegu ire g li studi si recava 
in ltalia o in Sicilia. 

Durante il periodo dei Cavalieri deli'Ordine il sistema educativo era organizz<Jto 
meglio {Cassar: 2001), e i1 numero di persone che frequentava Ia scuole aumento, 
anche se si trattava pur sempre di un<~ percentuale molto piccola d ella popolazione. 

' J miei ringraziamenti sono dovuti a Prnf. Jos~?ph Eynaud, F~col tA d i Le ttere Universita di Malta e a 
Mr. Anthony DegabriclE!, Educ~llion Officer Ora/inn) che mi hnnno fornilu ~kqni d ati che cito 111 CJ~l~>sto 
articolo. 
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Nelle scuole e probabile che l'i taliano venisse usa to come lingua.veicolarc. Con l'istm
zione e aumenl·ata la conoscenza dell'italiano, che.comincio anche a diffondersi ncllc 
zone rurali. Molti degli insegnanti erano ancora degli ecclesiastici, tra cui mo1ti preti 
provenienti dalla Sicilia. · . 

II periodo inglese, caratterizzato anche dall'anglicizzazlone dell'isola, lascio il 
suo segno anche sull'istruzioi1e della lingua italiana a Malta. Il ruolo dell'italiano 
come lingua di maggior prestigio a Malta fu messa in discuss\one tanto che, dando 
pii1 spazio al maltese nelle scuol_e locali e introducendo l'i~glesc come materia obbli
·gatoria, si tolse spazio e peso 'al ruolo dell'italiano nelle scuole locali. Nel 1946 a 
Malta._fu introdotta l'istruzione obbligatoria e di'conseguenza il numero di studenti 
che studiava I'Haliano atle medie e che sostenevano l'esame d'italiano per l'accesso 
all'universita aumento con il passare degli m1nL A causa dl. vari eventi politici e 
amministrativi dagli atmi del dopoguerra in poi Jo studio dell'itali:mo e l':tato q\l<~si 
completamentecancellato nelle scuole elementari, e l'italiano si insegnava neUe scuole 
medie proprio com' era il caso delle altre linguc stranicrc modcrnc. L'inscgnamento 
era tencher-ce11trcd e siadottava il metodo grammaticale-traduttivo. l programmi d'in
segnamento d'italiano degli anni del dopoguerra comprendono qt1asi sempre una 
grammatica di lingua, spesso d'impostazione nOI'mativo-descrittiVf!, un libra con bmni 
da tradurre dall'italiano all'inglese o viceversa e un libro di lettura in italiano. 

Dall'ultimo censimento nazionale svolto nel1995risulta che 118.213 maltesi (cor
dspondente a[ 36,4% della popolazione) affermano di <Were una buona conoscenza 
dell'italiRno. Questo dato, tratto da Brincat (2003), conferma che l'italiano puo essere 
effettivamente considerate come una ' terza lingua' a Malta e che e tuttora molto pii:t 
diffuso rispetto ad altre lingue straniere come il francesc oil tedesco. 

11.3.3. La situazione atluale de11a didattica dell'italiano L2 a Malta 

Oggi l'italiano a Malta si insegna principalrnente a tre livelli: 
• Nelle scuole rnedie (da 11 a 16 anni) si faun corso che porta al Secondal'y 

Edumtion Certificate exami11nlion, un esame che si sostiene a 16 <mni c che viene 
preparato e amministrato da II'Universita di Malta. 

• Nelle scuole medie-superiori (da 16 a J 8 anni) dove sifanno corsi di Intr;>rmeditite 
e Advanced level. che portano a degli esami, anch'essi preparati'e amministrati 
dall'Universita di Malta, superati i quale si possono seguire i corsi universitari 
d'italiano. 

• All'Universita di Malta dove si tengono corsi di lingua, letteratura, linguistica 
e glottodidattica nonche alcuni corsi di livello iniziale per stranieri. 

Jnoltre, si possono aggiungere alcuni istituti privnti che organizzano corsi serali 
oltre ad un numero considerevole d'insegnanti che danno lezioni private. In ambe
due i casi si tratta di corsi pre-universitari che comunque preparano gli studenti che 
segt1ono i corsi per gli esami menzionati sopra. H numero di stttdenti che frequenta
no questi corsi ~ difficilc da stabilire ma si puo affermaf.e con certezza che tra di essi 
il nurnero di adulti e molto limitato perche SOt10 quasi tutti discenti che hanno meno 
di 18 anni che studiano l'italiano per poter ottenere una certificazione nella materia 
per avere accesso alle scuole medie superiori o all'universita. 
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11.3.3.1. Le scuole ruedie e il Secoll(fnry Educnfion CertijiCIIte 

Oggi l' italiano si studia nelle scuole maltesi perche a 16 anni c'e Ia possibile di 
fa re J'esame del Sec011dary Educntio11 Cutificnla (S EC) d 'italiano, dunque di ottenere 
una certificazione nella lingua che permette a chi Ia consegtte di proseguire gli studi. 
Pertanto, Ia lingua italian <t e materia d 'insegna men to in tutle le scuole medie maltesi. 
In quakhe scuola si fa nno alcu,ne lezioni. d'it<;~ liano anc:he negli ullimi an.ni delle e le
mentari, ma di norma si offre la possibilita di cominciare a studicue Ia lingua dal 
primo anno della scuola media, cioe dall'eta di u ndici anni. · 

II sis tema scolastico delle scuole medie maltesi comprende le scuole private a 
pugame:nto e Ia scuole della Chiesa e d ello Sta~o che si frequentano gratis. Ii sistema 
scolas tico statale si divide .in due fa see, ovvero i Junior Lyce11ms cioe le scuole che 
vengono frequentate da chi s upera un esame nazionale che si sostiene alia fine delle 
scuole elemen.tari, e ·le Aren Seco11dary Schools che si frequentano da alunni che non 
superano quest'esame. 

In molte scuole deila Chiesa e private l' italiano fa parte del nucico di materie 
obbligatorie mentre nelle Scllole statali maltesi lo s tndio d ell'italiano none obbliga
torio, perche oltre al maltese e all 'inglese (malerie obb ligatorie) si possono studiare 
altre L2, tra cui il fnmcese e il tedesco. Ciononostante, anche nelle scuole statali il 
nu mero di studenti d'italiano e alto, e nell' anna accademico 2003-04 c'erano 11.392 
s tudenti cl 'italiano sn un to tale di 17.914 studenti. Durante ques t'anno nei junior 
Lyceums il.41% degli s tudenti s tudiava l'italiano, m entre nelle Arct1 Scco11dnry Sclrools 
Ia percen tuale era molto piu alta, dell'85% circa . Da questi dati si n ola che nei /llnior 
Lyceums gli s tudenti che stttdiano l'italinno sono di meno rispetto ai le llrea Secondary 
Schools. Infatti, molti studenti d ei Jrmivr Lyce1/HIS preferi6cono studiare il francese 0 il 
tedesco, perche ritengono che studiare queste lingue siil pit:• impcgnativo rispetto 
all' italiano e permane l'idea che l' italiano si puo studiare tramite ltezioni private o in 
qualche istituto privata, come Ia Societa 'Dante AJighieri', perche necessita tin corso 
meno lungo e impegnativo rispetto alle altre L2. 

Un numero molto alto di s tudenli sostiene l'esame per conseguire il SEC di lin
g ua it<lliana. ln totale 2.975 studenti hanna sostenuto l'esamc nel2003 e il66% di essi 
ha ottenuto un voto finale che gli cot1sente di proseguire g li s tudi d'it<~liano a livello 
di scuola media-superiore. Questa esame c compos to da due sessioni, una delle qua
Lie orale e l'altra per iscri tto. N ella sessione orale vengono esaminate le abili ta di 
comprensione dell'italiano U e Ia capacita d ell'alunno di espri mersi nella lingua. La 
sessione scritta comprende una carta d'esame con degli esercizi grammatica li, un 
tema e una compren~ione. 

Pe r cia che rigunrda gli approcci pedugogici per l'insegnamento dell'italiano nel
le scuole medie, e necessar io precisare che il metodo gnun maticale-trad\t t tivo conti
nua ad essere usato ancora attualmente da akuni insegmmti nelle scuole Jocali. Cio 
avviene malgrado il fat!o che Ia formazione degli insegnanti sia motto pit:t specializ
zata rispetto agli anni del dopoguerra e malgrado il fat to che si tenti di im postare 
progr:-unmi piu orienta ti all 'approccio conumica tivo, incentrali attorno a! metodo · : 
nozionale-funzional e. 

Anche se nella classe d'italiano sono stati abbandonati gli esercizi di lraduzione 
italiano-inglese e viceversa, sembra che durante Ia lczione d' itali<mo si ricorra rE:'go
larmente a spiegazioni in maltese o in inglese, anche se nei prognunmi scolastici si 
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insiste sul metodo di insegnamento in lingua. 11 mot:ivo principale di questo e che 
uno degli obietlivi piu importanti del sistema educalivo maltese e ancora quello di 
consentire agli studenH di superare gli esami che si tengono alia fine delle scuole 
medie. In molli casi non si impara una lingua a scuola per com.unicare e per usarla 
attivamente rna :;oprattutto per s uperare gli esami. Nelle s~uolc, come nelle Area 
Secondary Schools, dove Ia pressione degli esami si sente di meno, a molti studenti 
mzmca Ia mohvazione necessaria per impanirc Ia lingua, e percio la soluzione piu 
pratica per l'insegnante e quella di tenere occupata Ia classe con degli eserciziscritti 
spesso impostati sul modello comportamentalista del drilling, cioe esercizi ripetitivi 
con lo scopo di fissare le strutture grammaticali o comunict~tive. 

11 .3.3.2. Il.livello i~ttcrmedio e illive/lo avanznto 

01i supera l'esame SEC d'italiano puo decidere di studiare Ia lingua ad un livel
lo intermedio o avanzato. L'italiano .e la lingua straniera moderna studiata dal piu 
alto n umero di s tudenti nelle scuole medie superiori, dove si tengono corsi di 
l11tcmnediafe level e di Advrmced"leve/. A questo livel!o, oltre a corsi di lingua, si studia
no testi letterari e si fa un cbrso che comprende nozioni di storia, politica, economia 
e cultura italiana. 

L'esame a livello intennedio e diviso in due sessioni, Ia prima delle quali com-
. prende un'in terrogazione orale s u nozioni eli cultura italiana mentre la seconda delle 

guali comprende un temn, un doze test (test a riempimento.), u.na cgmprensione e 
delle domandc su testi letterari. Un to tale di 355 studenti ha sostenuto guesto esame 
nel 2003 e 1'89% di essi ha s uperato la prova. 

L'obiettivo principalc del corso a livello avanzMo e quello di preparare i discenti 
per i corsi d'italiano aii'Universita di Malta. Un totale di 308 studenti ha sostenuto 
I' Adtmnced Level Examinatio11 nel 2003 e in questo caso 1'80% dcgli studenti ha supera
to l'esame. Questo esame e diviso in quattro sessioni, una delle quali e un'interroga
zione orale sul corso d i cultura itakma a cui e stato fa tto riferimento sopra. Le altre 
tre sessioni comprendono un tema da svolgere in 3.50 parole, un doze test (test a 
riem pimento), un brano da riassumen~, una comprensione e delle domande sui testi 
letterari. 

A Jivello intermedio e a livello avanzato l'inset,rnan1ento dell'italiano avv iene ri
gorosarriente in lingua. I docenti hanno il vantaggio di avere dei discenti motivati, 
che oltre ad aver gia superato gli esami nazionali d'italiano, hanno deciso d i loro 
spontanea volonta di continuare a studiare la lingua. 

11.3.3.3. L'itn/in11o nll'U11iuersitil. 

All'Universita di Millta si tengono corsi d i li11gua, Ietteratura, linguistica e 
glottodidattica italiana. Per seguire i cors i della facolta di Letlere e della facolta di 
Magistero bisogna aver s•Jperato l'es<mle a livello avanzato descritto nel paragrafo 
precedente. Nell'<mno accademico 2003:04 gli iscritti a! corso del baccellerato della 
facolta di Lettere era no 65 mentre quelli iscritti alia facolta di Magistero erano 68. 

l1 numero di studenti che completa una parte de.i !oro studi seguendo uno stnge 



~~;:r . SANDRO CARUANA 
.. ...... _>·· . 
~-~ll· ·, 
;;.o.!o~~~~- ill rtalia e aumentato considerevolmente in questi ultimi anni. Alcuni st'udenti seguo-

;.:. ' no anche dei corsi d'aggiornamento in Italia durante i mesi estivi. II dipartimento 
d'italiano organizza anche de! corsi di lingua per stranieri che frequen tano l'univer
sita. Inoltre, gli sludenti che frequentano altte facolta, tra cui la facol ta di Giurispru
denza e quella dl Economia c Comrnercio, hanno la possibilita di fare un es;:~me d'ita
liano dopo aver seguito un insegnamento d'italiano che e perti11.ente ai loro studi. 

Molti studenti che decidono di studiare italiano all'universiUJ lo fan no per diven
tare insegnanti. Watti, anche g ti studenti che o ttengono il baccellerato in Lett!'!re ha~1o 
Ja possibilita di fare il Post Graduate Certificate in Education presso Ia facolta di Magi
stero, certificazione che permette loro di insegnare nelle scuole locali I corsi di 
glottodidattica si focalizzano principalmente su approcci situazionali rna si da note
vole spazio aile strategie d 'apprendimento, ossia le tecniche che si usano per inse
gnare l'ascolto, il parlato, Ia lettura e lo scritto. Si incoraggiano gli insegnanti ad 
utilizzare Ia multimedialita per insegnare l'italiano dato che Ia televisione italiana si 
riceve a M~lta ed e dunque a disposizione degli studenti. A questo propos ito va ag-· 
giunto che ::;e fino a circa dieci anni fa Ia lingua italiana dominava alia televisione a 
Malta, oggi, con l'introduzione della televisione satellitare, i telespeUatori hanno ac
cesso a tanti canali che trasmettono in inglese (Caruana, 2003). Percio, se fino a qual
che a11no fa Ia televisione italiana veniva seguita praticamente da tutti, oggi il ruolo 
dell'insegnante e anche quello di identificare i programmi televisivi da consigliare ai 
discenti nonche di includere spunti tratti da essi nel programma dell'insegnamento 
della lingua. 

11.3.4. II ruolo della DITALS di I e II livello a Malta , 

Come si e visto a Malta l'italiano ha una tradizione che risale aile radici storiche 
dell'evoluzione linguistica dell'isola. Una volta era una lingua ufficiale, Ia lingua della 
burocrazia e dell'armninistrazione. Oggi e Ia lingua dei turisti, della televisione e delle 
canzoni, una lingua che si impara in tLJtte le nostre scuole. Tuttavia, si avverte da sem
pre una certa distanza tra Ia certificazione locale che permette ai discenti di otte'nere il 
SEC o altre qualifiche locali a livello intermedio, avanzato e universitario e la 
certificazione che invece viene amministrata dalle universita ita Liane una certificazione, 
quest' ultima, che perrnetterebbe ai nostri discenti e ai nostri insegnanti d i ottenere un 
riconoscimento im portante nella lingua ita Iiana confermando il Livello di competenza 
che e stata certificate !ocalmente. Questo e il ruolo che puo avere Ia DITALS a Malta 
specialmente se si introduce tramite un corso preparatorioche potrebbe prendere spw1to 
da quello svolto a Irmsbn1ck nel 2001 (Carapelli, Peruzzi, 2003). 

Purt:roppo a Malta si sente motto Ia divergenza tra cio che riguarda Ia certifici:lzione 
in ltalia e il sistema locale descritto sopra. L'italiano e molto vivo a M<llta, gll inse
gnanti hanno tanti contatti con l'Italia e alcuni di loro han no una buona conoscenza 
di au tori italiani e dei testi di glottodidattica. Pen) per quanta riguarda il sistema di 
certificazione che viene adoperata dalle universita italiane e palese che i nostri inse
gnanti non hanno un' idea chiara di che cosa si tratta, di come funziona o su come 
puo essere di beneficia per loro. Per Ia stragrande maggioranza degli insegnanti 
maltesi Ia certificazione non va oltre agli esami SEC, all'Intermedinte e all'Advanced 
level examinations. Dunque il primo passo sarebbe quello di introdu rre la DlTAlS a 

. ·~ 
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Malta, di spi_~gare chiaramente come funziona e di mos.trare i vantaggi ch~puo com
portare questa forma di 'certificaziorte. In questo senso potrebbe essere molto utile Ia 
collabonzione deli'Istituto italiano di Cultura a V<11letta come anche quella con il 
dipartimento di italiano all'Universita di Malta. · 

L'ultima considerazione riguarda it fatto che ogni anno g li insegnanti maltesi 
delle scuole statali seguono dei corsi d'aggiornamento che si tengono alia fine o al
l'in izio dell' anile scolastico. Questi corsi vengono organizzati dal Dipartimento d 'ita
liano all'interno del Ministero dell'Jstruzione Pubblica. Grazie alla collaborazione 
tra questo Ministero e l'lstituto italiai1o di Cultura alcuni di questi corsi vengono 
tenuti da docent! italiani, esperti di glottodidal:tica. Comunque dopo aver completa
to i corsi agli insegnanti non si assegna una fonna di certificazione. Se si potesse 
introdurre Ia DITALS in una di queste circost<mze, spiegando a chi~ interessato come 
fare per sostenere Ia prova, si farebbe un passo avanti e gli insegnanti avrebbero uno 
stim olo in piu per aggiorn(\rsi e di conseguenza svolgere meglio Ia loro professione. 
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