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In tro du zione: la vigna, una col tu ‐
ra dell'uo mo che migra
La ri fles sione sulla vi ti col tu ra, al di là di uno sguar do di ri cer ca, è un
in vi to a co nos cere, a com pren dere e ad ins tau rare una re la zione con
nuovi ter ri to ri, con ris vol ti in at te si. Il vino è un pa tri mo nio, uno sfor‐ 
zo cultu rale; fa parte della so cie tà e, nello stes so tempo, fa si che gli
uo mi ni si spos ti no da un luogo ad un altro. La vi ti col tu ra può es sere
perciò uti liz za ta come chiave di let tu ra per ana liz zare i pro ces si ter ri‐ 
to ria li e le re la zio ni crea te si tra gli uo mi ni e il ter ri to rio.
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Nell'an ti chi tà, i greci e i ro ma ni hanno par te ci pa to di ret ta mente alla
dif fu sione della vi ti col tu ra in Eu ro pa (Gar rier, 1998). L'es pan sione e la
dif fu sione della vi ti col tu ra in altre re gio ni al di fuori dell'Eu ro pa è
stata una conse guen za non pre vis ta del co lo nia lis mo; in re la zione a
ciò, l'at tuale carta della pro du zione vi ti co la mon diale può es sere letta
come un ri sul ta to di più di 500 anni di co lo niz za zione (Som mers,
2010). La co lo niz za zione spa gno la, per esem pio, è stata fon da men tale
per l'in tro du zione del vino nelle Ame riche, spin ta, so prat tut to, dai
pro ble mi lo gis ti ci im pos ti dalla lunga rotta e dalle condi zio ni cli ma‐ 
tiche per il tra spor to fino ai tro pi ci (John son, 2009). In oltre, le ri‐ 
chieste del mer ca to bri tan ni co hanno fatto sì che si dif fon desse la
col tu ra in paesi come l'Afri ca del Sud e l'Aus tra lia; una vi ti cul tu ra svi‐ 
lup pa ta e dif fu sa dagli im mi gra ti con un’im por tante par te ci pa zione
dei fran ce si.

2

In ogni caso, l'in tro du zione della vi ti cul tu ra porta con sé una sorta di
dia lo go tra la col tu ra e il ter re no a li vel lo am bien tale, ma anche come
rap pre sen ta zione. I vi gne ti sta bi lis co no una re la zione con il ter ri to rio
in un sis te ma aper to che ri ceve e ap por ta in fluenze; si adat ta alle
condi zio ni lo ca li ma las cia egual mente le sue im pronte nel pae sag gio,
nelle abi tu di ni e nei riti del ter ri to rio, crean do nuove ter ri to ria li tà.
Tutto ciò fonda l'iden ti tà vi ti co la, po nen do il vino come at tore prin ci‐ 
pale per rap pre sen tare la cultu ra lo cale. In ques to contes to, la ri fles‐ 
sione sulla vi ti col tu ra in Ita lia può fa cil mente su per are la fron tie ra uf‐ 
fi ciale del paese e se guire gli emi gran ti che las cia no l'Eu ro pa alla fine
del 19°se co lo per cos truir si una nuova vita nel nuovo conti nente.
Ques ti ita lia ni hanno quin di “al lar ga to” le fron tiere nell'im pre sa quo ti‐ 
dia na di adat tar si al loro nuovo am biente di vita, conser van do le pro‐ 
prie re fe renze cultu ra li.

3

Ques to ar ti co lo è un in vi to ad an dare in Bra sile, più pre ci sa mente nel
sud del paese, per com pren dere il per cor so degli ita lia ni e dei loro vi‐ 
gne ti, oltre che le im pli ca zio ni at tua li di tale pre sen za. Sotto quest'ot‐ 
ti ca, sarà qui di se gui to spie ga to come ques ti col ti va to ri ab bia no gio‐ 
ca to un ruolo car dine nella conso li da zione della vi ti col tu ra bra si lia na,
fa cen do della pra ti ca vi ti vi ni co la un ele men to di sta bi li tà e di raf for‐ 
za men to dell'iden ti tà ita lia na nel paese. In fine, la ri fles sione si spos‐ 
terà su come ques ta iden ti tà sia an co ra pre sente ed ap por ti un'im‐ 
por tante in fluen za nelle nuove re gio ni pro dut tive bra si liane.
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L'in ten to è quel lo di far co nos cere un po' l'Ita lia pre sente al di fuori
dell'Ita lia.

5

L'im mi gra zione ita lia na e il vino
in Bra sile
Il ter ri to rio può es sere consi de ra to come il ri sul ta to di una com bi na‐ 
zione di più fat to ri. Ri flet tere sul ter ri to rio si gni fi ca ana liz zare un sis‐ 
te ma aper to e di na mi co che ri ceve nu me rose in fluenze e che può es‐ 
sere letto su più scale, dal micro al macro: la de fi ni zione e le ca rat te‐ 
ris tiche dei ter ri to ri non si sta bi lis co no ob bli ga to ria mente a par tire
dai loro fat to ri, ma piut tos to in re la zione all'or dine e al modo in cui
sono or ga niz za ti. Pen sare il vino a par tire dal ter ri to rio per mette una
sis te ma tiz za zione dei pro ces si le ga ti alla fi lie ra, poi ché è un'uni tà
d'ana li si che per mette di riu nire degli as pet ti sto ri ci e geo gra fi ci e di
com pren dere in modo contes tua liz za to i rap por ti so cia li ed eco no mi‐ 
ci. Nello sfor zo di com pren dere i ter ri to ri del vino, è ne ces sa rio, an zi‐ 
tut to, os ser vare qualche re per to sto ri co della co lo niz za zione ita lia na
e dell'in tro du zione del vino in Bra sile.

6

Il flus so mi gra to rio dall'Ita lia verso il Bra sile ha preso vita nel XIX°se‐ 
co lo e si è pro trat to fino alla se con da metà del XX°, so prat tut to verso
le re gio ni del sud (stati del Rio Grande del Sud, Santa Ca ta ri na e Pa‐ 
ranà) e sud- est (prin ci pal mente lo stato di San Paolo). Ques to pro ces‐ 
so si è ar ti co la to in di verse fasi e ha visto la par te ci pa zione di di verse
re gio ni ita liane (poco dopo l'Uni fi ca zione), il che rende com ples sa
l'ana li si di tale iden ti tà in Bra sile. Oggi, se con do l'Am bas cia ta ita lia na,
la po po la zione degli oriun di ita lia ni in Bra sile conta circa 25 mi lio ni di
dis cen den ti degli ita lia ni (consi de ra ta come il più im por tante ag glo‐ 
me ra to di po po la zione ita lia na all'es te ro). Ques ti mi gran ti sono stati
re clu ta ti per le at ti vi tà agri cole sia come mano d'ope ra des ti na ta alle
pian ta gio ni di caffè (nel sud- est), sia per oc cu pare il ter ri to rio e svi‐ 
lup pare le col ture per en ni nel ruolo di pro prie ta ri ru ra li (nel sud). È
all'in ter no dell'ul ti mo caso che la vigna ha tro va to il suo posto, so‐ 
prat tut to a Rio Grande del Sud, nella Serra Gau cha, la prin ci pale re‐ 
gione vi ti co la, res pon sa bile per l'85% della pro du zione na zio nale di
vino (Ibra vin, 2003).
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Rio Grande del Sud (RS) ha co nos ciu to dif fe ren ti tipi di im mi gra zione
alla fine del 19°se co lo: la po po la zione ger ma ni ca a par tire dal 1824 e
quel la ita lia na, più nu me ro sa, a par tire dal 1875. La città di Bento
Gon çalves, il cuore della pro du zione vi ti co la, è stata crea ta a par tire
dal 1875 con i mi gran ti ve ne ti e del Ti ro lo aus tria co (Val du ga, 2011). A
RS, circa il 54% degli ita lia ni sono ori gi na ri del Ve ne to e il 33% della
Lom bar dia. È in ter es sante os ser vare che le condi zio ni of ferte dal go‐ 
ver no bra si lia no agli im mi gra ti ita lia ni erano le stesse per tutte le re‐ 
gio ni del ter ri to rio na zio nale, ma è stato il sud ad at ti rare la loro l'at‐ 
ten zione. Tale fatto è le ga to alla pos si bi li tà di pos se dere un’azien da di
su per fi cie cer ta mente mag giore ris pet to a quel la del paese d'ori gine.
In oltre, le condi zio ni del clima lo cale sono suf fi cien te mente si mi li a
quelle dell'Ita lia per per met tere col ti va zio ni co nos ciute, come quel la
della vite, sep pur in un ter ri to rio del tutto nuovo (Tren to, 1989).
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Gli ita lia ni si sono quin di ins tal la ti nel sud del Bra sile, una re gione del
bioma della Fo res ta At lan ti ca, all'epo ca ca rat te riz za ta da un'agri col tu‐ 
ra di sus sis ten za. Dopo i primi anni di oc cu pa zione, di ver si spazi sono
stati col ti va ti per l'ap prov vi gio na men to lo cale e per scam bi com mer‐ 
cia li e da al lo ra quel la dell'uva è stata una pre sen za cos tante. Al cu ni
ri fe ri men ti mos tra no che erano già pre sen ti dei ten ta ti vi di col ti va‐ 
zione della vitis vi ni fe ras, tut ta via sono stati i vi ti gni ame ri ca ni a
saper re sis tere alle condi zio ni am bien ta li lo ca li (Fal cade, 2011).

9

In real tà, l'in tro du zione del vino in Bra sile è co min cia ta con i por to‐ 
ghe si, verso il 1532, con l'im por ta zione di piante dall'iso la di Ma de ra.
La col tu ra ha tro va to ter re no par ti co lar mente fer tile nello stato di
San Paolo, nelle zone ur bane, tra il 1830 e il 1840, e si è in ten si fi ca ta
come at ti vi tà a fian co della col tu ra del caffè a par tire dal 1880, in linea
di ret ta con l'im mi gra zione ita lia na. È im por tante sot to li neare che, tra
il 1500 e il 1822, la crea zione di in dus trie e la frut ti col tu ra (nelle re gio‐ 
ni a clima tem pe ra to) ven ne ro proi bite dal go ver no del Por to gal lo - il
de cre to di Maria I proi bi va anche la col ti va zione della vigna, dal 1789 -
per im pe dire la concor ren za del Bra sile con il mer ca to por to ghese. Il
vino era il prin ci pale pro dot to di im por ta zione delle co lo nie bra si‐ 
liane, flus so che è poi di mi nui to con l'in ten si fi car si della pro du zione
na zio nale (con gli ita lia ni), prima a San Paolo e poi a Rio Grande del
Sud (Val du ga, 2011).
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Nello spe ci fi co di RS, si hanno delle di ver genze circa le ori gi ni sto‐ 
riche della vi ti col tu ra, ma le ri cerche in di ca no che i primi ten ta ti vi di
col ti va zione di vitis vi ni fe ras sono le ga ti alle Ri du zio ni Ge suite a par‐ 
tire dal 1626, nel nord- est dello stato, nelle “Sete Povos das Mis soes”.
In se gui to, i te des chi ori gi na ri della re gione del Reno, por ta to ri di una
loro tra di zione en olo gi ca, cer ca ro no di col ti vare delle va rie tà eu ro pee
di uva, ma si tro va ro no ob bli ga ti a uti liz zare ibri di me glio adat ti a
quell’am biente. Non di me no, la conce zione delle re gio ni con un'iden‐ 
ti tà vi ti co la si sta bi lirà solo con gli ita lia ni a par tire dalla metà degli
anni Set tan ta dell’Ot to cen to.
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Ques ti im mi gra ti ri ce vet te ro delle terre nel cen tro della fo res ta e co‐ 
min cia ro no a col ti vare, con un'eco no mia di sus sis ten za, le prin ci pa li
col ture dell'epo ca: mais, grano, fa gio li e uva. Poco a poco, lo sfor zo
pro dut ti vo cominciò a concen trar si nel mais e nell'uva, alla base
dell'ali men ta zione degli im mi gra ti (po len ta e vino). Nel caso del vino,
la pro du zione iniziò ai fini di consu ma zione do mes ti ca, ma il mi glio‐ 
ra men to della rete dei tra spor ti e l'es pan sione com mer ciale delle co‐ 
lo nie lo re se ro il prin ci pale pro dot to di com mer cia liz za zione. Ciò
portò a un grado di spe cia liz za zione sempre mag giore, fino alla
conver sione in mo no col ture, con i re la ti vi sfor zi e tutte le ri sorse
concen trate in tor no alla vigna e al vino. Ques to fe no me no è le ga to a
una lo gi ca di ra zio na liz za zione eco no mi ca ope ra ta dai conta di ni, ma è
anche all'ori gine delle po li tiche di sup por to e della pro mo zione del
go ver no, che ri co nobbe l'im por tan za della col tu ra. Tutto ciò ha crea‐ 
to un le game fon da men tale tra la vi ti col tu ra del Bra sile e gli ita lia ni,
so prat tut to con la fi gu ra del vi gnaio lo, in un contes to in cui l'iden ti tà
dell'im mi gra to ita lia no e l'iden ti tà dei vi gne ti sono stret ta mente le‐ 
gate.

12
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Fi gu ra 1 – Co lo niz za zione Ita lia na e pro du zione at tuale di vitis vi ni fe ra in RS (2007)

Fonte : rie la bo ra zione per so nale degli au to ri a par tire da Mello & Ma cha do (2008)

Il le game pra ti co tra la co lo niz za zione e la pro du zione vi ti co la at tuale
in RS può es sere esa mi na to nella Fi gu ra 1, che mos tra il flus so della
mi gra zione ita lia na nello stato e le su per fi ci at tua li dei vi gne ti. È pos‐ 
si bile os ser vare che la re gione con la più alta den si tà di vi gne to è il
cen tro della co lo niz za zione ita lia na, nella Sier ra Gau cha. In oltre, le
frecce che illus tra no lo spos ta men to degli ita lia ni verso altre re gio ni
in di ca no la pre sen za di vi gne ti nello stato. Ques to pa no ra ma evi den‐ 
zia il ruolo cen trale dei mi gran ti ita lia ni nella conso li da zione e nell'es‐ 
pan sione del vi gne to. L'al tra re gione che si dis tingue, nella car ti na, è
la “Cam pan ha Gau cha”, alla fron tie ra con l'Uru guay, della quale dis cu‐ 
te re mo a breve, nel qua dro delle nuove re gio ni pro dut tri ci.

13

Da un punto di vista ge ne rale, ques to pro ces so è stato de ci si vo non
solo per l’avvio della pro du zione vi ti co la bra si lia na, ma anche per la
crea zione dell'iden ti tà dei vi gne ti bra si lia ni. Il vino viene conce pi to

14
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come l'ere di tà della co lo niz za zione ita lia na, in una vi sione semi- 
romantica, anche se le prove sto riche non sono esat ta mente concor‐ 
dan ti. In un altro qua dro di ana li si, il vino agisce come “prova di rius‐ 
ci ta” degli im mi gra ti nel nuovo ter ri to rio e della po ten za eco no mi ca
della re gione. An co ra oggi, pur es sen do un im por tante polo di metal- 
meccanica e dell'im mo bi liare, la Serra Gau cha uti liz za i pro pri vi gne ti
come forma di pro mo zione della re gione stes sa e del com par to tu ris‐ 
ti co.

È fa cile al lo ra com pren dere come esis ta un'ere di tà vi ti co la pro fon da
per gli im mi gra ti, ere di tà che ha mar ca to la vita, l'or ga niz za zione dei
nu clei fa mi lia ri e delle co mu ni tà. Di se gui to, ver ran no ana liz zate le
rap pre sen ta zio ni della co lo niz za zione ita lia na e del vino nel pae sag‐ 
gio e nel quo ti dia no e, per conclu dere, ver ran no spie gate le traiet to‐ 
rie e gli at to ri che hanno gio ca to un ruolo pri ma rio nella ri cer ca della
qua li tà e nel po si zio na men to sul mer ca to dei vini, con il rag giun gi‐
men to dell'AOC.

15

I ca pi sal di di una cultu ra quo ti ‐
dia na
L'uti liz zo di sim bo li, di icone e di ri tua li che toc ca no la quo ti dia ni tà
dei sog get ti cos truis co no l'in sieme di si gni fi ca ti e va lo ri di giu di zio
che sono co nos ciu ti come “cultu ra”, nel senso ge ne rale del ter mine. Il
ter ri to rio è il pro dot to di un dia lo go per ma nente tra le en ti tà vi ven ti,
l'uo mo e l'am biente nel tempo; è frut to della “fe con da zione della na‐ 
tu ra da parte della cultu ra” (Ma gna ghi, 2000).
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Il ter ri to rio può quin di es sere com pre so come il ri sul ta to di un pro‐ 
ces so di ter ri to ria liz za zione, dove gli at to ri sono ter ri to ria liz za ti at‐ 
tra ver so at ti vi tà quo ti diane, cos truen do il loro am biente di vita. Le
ter ri to ria li tà pos sie do no conti nui tà e dis con ti nui tà, nel tempo e nello
spa zio, e sono for te mente le gate al luogo: mentre do na no al ter ri to rio
stes so un'iden ti tà, ven go no in fluen zate dalle sue condi zio ni sto riche
e geo gra fiche. Le ter ri to ria li tà sono il ri sul ta to e la condi zione dei
pro ces si so cia li e spa zia li e, sep pur mos tran do dif fe renze nei det ta gli,
sono uni ta rie nelle iden ti tà (Sa quet, 2006, 2007).

17

Nel caso di stu dio, la cos tru zione del ter ri to rio di vita degli oriun di
ita lia ni in Bra sile può es sere conce pi ta come una fu sione, che ap por ta

18
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degli ele men ti dall'Ita lia, della vita quo ti dia na dei sog get ti, ma anche
del loro im ma gi na rio e dei loro de si de ri. Un punto di ri fles sione in ter‐ 
es sante è che le evi denze sto riche in di ca no come la mag gior parte
degli im mi gra ti non fosse com pos ta da conta di ni (quin di neanche da
vi gnaio li), ma si sono iden ti fi ca ti in ques to modo per ris pon dere alle
at tese delle au to ri tà dell'uf fi cio di im mi gra zione. Così, la pro du zione
di vino nel nuovo ter ri to rio era più una ne ces si tà che non una rap‐ 
pre sen ta zione di es pe rien za. Ques to im ma gi na rio col let ti vo dell'es‐ 
sere ita lia no in Bra sile è spes so chia ma to “ita lia ni tà” ed es prime una
com bi na zione di ri cor di per so na li o della fa mi glia, con un in sieme di
im ma gi ni che in di ca no il de si de rio di per pe tuare la sto ria e le re la zio‐ 
ni tra l'Ita lia e il Bra sile (Cap pel lin & Giu lia ni, 2011). Va ri cor da to che
ques ta iden ti tà è com ples sa e di ver si fi ca ta e che la pre sente ana li si ri‐ 
guar da so prat tut to gli ita lia ni del sud e le loro re la zio ni con il vino.

I ca pi sal di di ques ta cultu ra pos so no es sere per ce pi ti an co ra oggi
guar dan do gli abi tan ti della zona nelle loro pra tiche quo ti diane, oltre
che nel pae sag gio lo cale della Serra Gau cha. È in ne ga bile un le game
tra il vino e i nu clei iden ti ta ri prin ci pa li, come la fa mi glia, la chie sa e,
im man ca bil mente, la gas tro no mia.

19

È in ter es sante sof fer mar si con lo sguar do sui pae sag gi vi ti co li. Le fo‐ 
to gra fie in Fi gu ra 2 mos tra no im ma gi ni della “Vale dos Vin he dos”. I la‐ 
vo ri di Fal cade in di ca no che l'uti liz zo dei Pla ta nus ace ri fo lia come
sup por to vi vente per i vi gne ti ap pare come un'ere di tà della tra di zione
etrus ca. Ques to tipo di condot ta è chia ma ta “al be ra ta” in Ita lia e “en‐ 
for ca do” o “uvei ra” in Por to gal lo. Esem pi di ques to me to do sono ris‐ 
con tra bi li nell’area di Aver sa o del Vin hos Verdes, ma il me to do di uti‐ 
liz zo è dif fe rente nei vi gne ti bra si lia ni (Vale dos Vin he dos, Monte Belo
do Sul e Pinto Ban dei ra). (Fal cade, 2011).

20
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Fi gu ra 2 – I vi gne ti della Vale dos Vin he dos: ca pi sal di di un'ere di tà etrus ca

Fonte : scat to per so nale dell'au tore

Fi gu ra 3 – L'ar chi tet tu ra ti pi ca degli im mi gra ti ita lia ni nella Serra Gau cha

Fonte : scat to per so nale dell'au tore

Un altro ele men to evi dente nel pae sag gio è l'ar chi tet tu ra. Le case tra‐ 
di zio na li ci per met to no di iden ti fi care di ver si as pet ti, come le ri sorse
lo ca li dis po ni bi li per cos truire, i bi so gni e lo stile di vita degli abi tan ti.
La cres ci ta della pro du zione vi ti co la ha crea to una do man da di cres‐ 
ci ta o di ade gua men to dello spa zio des ti na to alla conser va zione del
vino, bi so gno che è sfo cia to nella crea zione di un'ar chi tet tu ra re si‐
den ziale dis tin gui bile per lo spa zio de di ca to allo stoc cag gio del vino
(ma anche degli ali men ti in ge ne rale). Si trat ta di case con una base in
pie tra (la can ti na), ma te riale che per mette il man te ni men to delle
condi zio ni di tem pe ra tu ra e di umi di tà du rante tutto l'an no, con
aper ture per la cir co la zione dell'aria e la ven ti la zione. La casa è cos‐ 
trui ta in legno, ri sor sa ab bon dan te mente pre sente nella fo res ta at lan‐ 
ti ca. Spes so, gli edi fi ci ve ni va no crea ti a par tire da pan nel li di legno
lun ghi ab bas tan za per co prire due piani. Le im ma gi ni sot tos tan ti
mos tra no esem pi di ques to stile, la prima nella lo ca li tà An to nio Prado
e la se con da a Bento Gon çalves (come esem pio di pan nel li unici per
en tram bi i piani).

21

Pas san do all'ana li si delle pra tiche quo ti diane, è im por tante porre in
evi den za i pro ces si di for ma zione e or ga niz za zione di ques ti vil lag gi
di im mi gra ti. Consi de ran do che gli ag glo me ra ti erano pra ti ca mente
iso la ti a causa della lo ca liz za zione e dei pro ble mi lo gis ti ci co mu ni
all'epo ca, lo spa zio della vita degli ita lia ni è stato cos trui to at tor no
alla re si den za. La dis po si zione ti pi ca del vil lag gio vede una sala co‐ 
mu nale (per le feste) vi ci no alla chie sa, evi den zian do il senso di convi ‐
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Fi gu ra 4 – La Chie sa e il vino : la «Ca pe la das Neves» e l'«Igre ja Sao Bento»

Fonte : scat to per so nale dell'au tore

via li tà e fes ti vi tà co mu nale. Ela bo ra to in modo ar ti gia nale, il vino ap‐ 
pa ri va come un ele men to in te gra ti vo na tu rale dello sce na rio (Val du‐ 
ga, 2011).

La chie sa cat to li ca ha oc cu pa to un ruolo cen trale nella cos tru zione
del ter ri to rio degli im mi gra ti in quan to strut tu ra le ga ta alla vita so‐ 
ciale. Con il suo ruolo di coe sione so ciale la chie sa ha ri co per to un si‐ 
gni fi ca to spe ciale per l'ita lia no e per la sua re la zione con il vino. Un
esem pio em ble ma ti co è la “Ca pe la das Neves”, nella Vale dos Vin he‐ 
dos. La cap pel la (Fi gu ra 4) è stata fab bri ca ta tra il 1904 e il 1907 e per
la sua cos tru zione è stato uti liz za to del vino nella malta. La sto ria rac‐ 
con ta di un per io do di grande sic ci tà e di fa mi glie che do na ro no il
vino per com ple tare la cos tru zione della chie sa (come è pos si bile leg‐ 
gere sulla plac ca posta da van ti alla chie sa stes sa 1). Altro esem pio car‐ 
dine della fu sione di ques ti due ele men ti iden ti ta ri, chie sa e vino, è
l'”Igre ja São Bento”, cos trui ta a forma di can ti na per i vini. La chie sa è
stata edi fi ca ta nel 1982 come forma di omag gio agli im mi gra ti ita lia ni
e alla loro prin ci pale at ti vi tà, la pro du zione di vino. Se con do le in for‐ 
ma zio ni della pre fet tu ra, la chie sa è stata la se con da al mondo edi fi‐ 
ca ta se con do ques to stile ar chi tet to ni co.

23

Tutte queste evi denze mos tra no l'ere di tà ita lia na nella Serra Gau cha,
ma è tra mite i dis cor si degli abi tan ti lo ca li che è pos si bile no tare
come queste ra di ci siano an co ra for te mente an co rate alla quo ti dia ni‐ 
tà dei sog get ti, così come ele men ti della cultu ra che sono ter ri to ria‐ 
liz za ti nell'im ma gi na rio col let ti vo. Tutto è rap pre sen ta zione, ov ve ro,
tutto rap pre sen ta qual co sa e qual cu no (Pierce, 1977).
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Il la vo ro di Ma cha do stu dia la cultu ra e le ter ri to ria li tà dei sog get ti
nella lo ca li tà di Linha Leo pol di na (che fa parte della Vale dos Vin he‐ 
dos e della città di Bento Gon çalves), uti liz zan do come ele men to
prin ci pale l'ana li si dei dis cor si (Ma cha do, 2013). Nelle in ter viste ap‐ 
pare evi dente come ques ta or ga niz za zione co mu nale esis ta an co ra, in
pas sag gi come:

25

“Ab bia mo avuto la nos tra festa della co mu ni tà, per ché le26

per sone sono cat to liche e non so per ché, ma sono cat to liche, non27

molto pra ti can ti, quin di queste at ti vi tà fanno parte della vita di cias‐ 
cu no

28

e tutti si riu nis co no” 229

Qui, ci si rende conto di come la chie sa conti nui a gio care un ruolo
cen trale, un'ere di tà di ret ta del pro ces so di co lo niz za zione e della
cultu ra dei mi gran ti ita lia ni. In oltre, il vino e i vi gne ti sono dei sog get‐ 
ti as si dui nei dis cor si, come nell'esem pio qui sotto:

30

“Ques ta at ti vi tà di la vo rare con la vigna e il vino è una cosa di fa mi‐ 
glia,

31

[…] non la vo re rei con il vino, è com pli ca to, viene dall'ere di tà dei nos‐ 
tri

32

fa mi glia ri [...]” 333

“[...]Il padre sen ti va che gli af fa ri erano com pli ca ti, sen ti va che era
dif fi cile,

34

ma ci ha in co rag gia to a pro se guire, aveva già qualche es pe rien za, che
è stata

35

tra man da ta da mio nonno, per ché la can ti na è stata un sogno per mio
nonno,

36

ques ta col tu ra è quin di il nos tro sangue, fa parte del la vo ro e del37

quo ti dia no [...]” 438

Negli es trat ti, è sot to li nea ta la ques tione dell'ere di tà e della tras mis‐ 
sione del sa pere at tra ver so la fa mi glia, di ge ne ra zione in ge ne ra zione.
Ap pare anche l'ele men to del “sogno” e bi so gna no tare che quan do gli
at to ri par la no di un nonno, in ge ne rale, lo fanno at tra ver so ri fe ri men‐
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ti di ret ti a im mi gra ti ar ri va ti dall'Ita lia. Al lo ra, ecco che il vino è nello
stes so tempo anche un'ere di tà e una “tes ti mo nian za di rius ci ta”. Rap‐ 
pre sen ta un ideale, la vit to ria di ques ti im mi gra ti dopo molto la vo ro,
la vit to ria sulle dif fi col tà. Il vino è un ele men to di fie rez za e sin te tiz za
l'iden ti tà degli im mi gra ti, come le game con il luogo di ori gine e con la
rius ci ta nel nuovo luogo di vita, in un vero dia lo go tra uomo e ter ri to‐ 
rio.

L'in ven zione e la rein ven zione
della tra di zione e del ter ri to rio
Fino ad ora, la dis cus sione ha ri guar da to la sto ria degli im mi gra ti ita‐ 
lia ni e del pro ces so di ter ri to ria liz za zione at tra ver so il vino. Si trat ta
di ri fe ri men ti a ques ta iden ti tà, una sto ria rac con ta ta, a fi gure em ble‐ 
ma tiche e a ele men ti del ter ri to rio. Il per cor so di ques ta fi lie ra ha su‐ 
per a to la fi gu ra del vi gnaio lo im mi gra to: ha vis su to dei mo men ti di
crisi e di rein ven zione, che hanno spin to all'or ga niz za zione del set‐ 
tore e alla ri cer ca della qua li tà, per ar ri vare alla sua forma at tuale.
Cam bia men ti in cui la fi gu ra dell'im mi gra to non è ne ces sa ria mente
quel la del pro ta go nis ta, ma che rap pre sen ta sempre e co munque un
at tore di in ter esse.

40

A ques to punto bi so gna ri pren dere al cu ni ri fe ri men ti sto ri ci a par tire
dalle ori gi ni per ar ri vare alla confi gu ra zione at tuale di ques ti vi gne ti.
Ques to pro ces so im pli ca l'en tra ta in scena dello Stato e delle po li‐ 
tiche pub bliche come in dut to ri della spe cia liz za zione della vi ti col tu ra
e dello svi lup po dei vi gne ti. È stato di mos tra to che il vino è sempre
stato pre sente nella vita degli ita lia ni in Bra sile: in izial mente le va rie tà
eu ro pee non si adat ta va no al clima lo cale e il vino dell'epo ca è stato
quin di ela bo ra to a par tire da ibri di. Dal 1890, lo Stato co min cia la sua
azione volta al mi glio ra men to delle tec niche della pro du zione, ba sa ta
prin ci pal mente sulla crea zione di sta zio ni spe ri men ta li alla ri cer ca
dell'adat ta men to della va rie tà vitis vi ni fe ra all'am biente lo cale, in si‐ 
ner gia con l'ar ri vo di “pro fes sio nis ti” della vi ti col tu ra.

41

Ques to pro ces so è stato rin for za to nel corso degli anni Venti del No‐ 
ve cen to ed è le ga to alla cres ci ta della vi ti col tu ra come at ti vi tà eco no‐ 
mi ca per la re gione. Du rante ques ti anni, è stata crea ta la Sta zione
Spe ri men tale della Vi ti col tu ra e dell'En olo gia (Es ta çao Ex pe ri men tal
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de Vi ti cul tu ra e En olo gia – EEVE). In ter es sante è il fatto che, a par tire
dal 1928, la ges tione dell'EEVE venne presa in ca ri co dall'ita lia no Giu‐ 
seppe Gob ba to, fino al 1938. Gob ba to fu res pon sa bile della re da zione
di di ver si ar ti co li e libri tec ni ci sull'ar go men to, tra cui l'ope ra “Ma‐ 
nuale del Pro dut tore di Vino”, ac ces si bile a di ver si vi gnaio li in quan to
scrit ta in lin gua ita lia na .

Già negli anni Venti, RS rag giunse i ver ti ci della pro du zione na zio nale
di vino. Ciò contribuì ad un au men to del ruolo della vi ti col tu ra
nell'eco no mia lo cale, in un mo del lo se con do cui i vi gnaio li si li mi ta va‐ 
no a for nire il pro dot to per la tras for ma zione a scala in dus triale; la si‐ 
tua zione è poi sfo cia ta in un mo vi men to per il co ope ra ti vis mo negli
anni Tren ta. Ecco al lo ra ap pa rire un altro ele men to dell'iden ti tà ita‐ 
lia na: no nos tante la com pe ti ti vi tà tra “vi ci ni”, ap pare evi dente la co‐ 
ope ra zione per su per are le dif fi col tà.

43

Tra gli anni Tren ta e Ses san ta i vi gne ti si al lar ga no e co min cia no ad
es sere la base per lo svi lup po di altri set to ri in dus tria li, come quel lo
im mo bi liare. La re gione gua da gna vi si bi li tà, so prat tut to gra zie al suo
ruolo come polo in dus triale. È in ques to contes to che nasce la “festa
della vigna” (con il suo de but to nel 1931, a Caxias do Sul), in izia ti va che
ha il vino alla base ma che ha per obiet ti vo prin ci pale di pre sen tare
l'evo lu zione dell'in dus tria vi ti co la e la ric chez za pro dot ta dagli im mi‐ 
gra ti ita lia ni. Il vino rap pre sen ta la “vit to ria” di ques ti im mi gra ti.

44

Le crisi le gate alla pre sen za di vini im por ta ti e la cres ci ta della pro du‐ 
zione su per iore alla do man da sfo cia ro no, negli anni Set tan ta, in una
ri cer ca del pro dot to di qua li tà. A par tire da ques to per io do, le pic cole
can tine co min cia no a dif fon der si; nella mag gior parte dei casi si trat‐ 
ta di vi gnaio li che conse gna va no le pro prie pro du zio ni all'in dus tria o
alle co ope ra tive e che da ques to mo men to in ves to no anche nel pro‐ 
prio vino. Ques to pro ces so è stato un adat ta men to alle esi genze le ga li
che, sino agli anni Cin quan ta, ave va no proi bi to la com mer cia liz za‐ 
zione della pro du zione ar ti gia nale e che ave va no contri bui to di ret ta‐ 
mente alla cres ci ta eco no mi ca delle in dus trie e delle co ope ra tive.

45

La pre sen za di pic cole can tine, ba sate su un'or ga niz za zione fa mi liare,
è au men ta ta a par tire dal 1990, gra zie alla crisi delle co ope ra tive. Ciò
può es sere letto come un ri tor no alle ori gi ni dell'or ga niz za zione so‐ 
ciale in tor no alla fa mi glia e alla co mu ni tà lo cale; in oltre, la pre ser va‐ 
zione di ques ta cultu ra e dei suoi va lo ri po trebbe aver ac ce le ra to la
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Fi gu ra 5 – AOC dei vi gne ti bra si lia ni

Source : Em bra pa Uva e Vinho, 2013

nuova or ga niz za zione della fi lie ra. A par tire dagli anni No van ta, in fat‐ 
ti, il set tore co min cia a or ga niz zar si in as so cia zio ni e ad uti liz zare il
nome delle re gio ni le gate ai vini - cosa che può es sere per ce pi ta
come l'in izio dell'uti liz zo della no zione di ter roir – in una si ner gia tra
le in izia tive di in co rag gia men to al tu ris mo (e all'en otu ris mo) e la
strut tu ra zione degli AOC. Il primo AOC for ma liz za to in Bra sile è stato
crea to nella Vale dos Vin he dos (pro ces so in izia to nel 1995 e che ha
visto il ri co nos ci men to della re gione in Bra sile nel 2005 e a li vel lo eu‐ 
ro peo nel 2007). Oggi, i vi gne ti bra si lia ni pos sie do no un to tale di 4
AOC e tre pro get ti in corso, come è pos si bile no tare in Fi gu ra 5.

Tutte le tras for ma zio ni nei vi gne ti ri ve la no dei cam bia men ti e delle
evo lu zio ni all'in ter no della so cie tà. Il modo in cui gli ita lia ni e i loro
dis cen den ti si sono ter ri to ria liz za ti in un rap por to per ma nente con la
cultu ra d'ori gine de no ta dei pro ces si di os mo si e di al chi mia, come
spie ga no Cap pel lin e Giu lia ni (2011) nei loro studi sull'ita lia ni tà in Bra‐ 
sile. Da un lato, la per ma nen za degli im mi gra ti che cos truis co no fa‐ 
mi glie e i loro cicli di convi via li tà sfo cia no in un pro ces so di os mo si,
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nella mi su ra in cui gli at to ri ac qui sis co no i va lo ri, le pra tiche e i sim‐ 
bo lis mi di ques ta cultu ra e contri buis co no al lo ra al raf for za men to
dell'iden ti tà. Nello stes so modo, l'al chi mia per mette di ac com pa gnare
le tras for ma zio ni della so cie tà, conser van do la cultu ra lo cale; si trat ta
di an tiche tra di zio ni sot to messe e adat tate a nuove condi zio ni, pro‐ 
ces so com pren si bile come si no ni mo di re si lien za di ter ri to ria li tà in
ques to dia lo go tra ter ri to rio e cultu ra.

Nei loro studi, gli au to ri hanno ana liz za to le pra tiche di ges tione degli
oriun di in Bra sile, in una re gione ampia, uti liz zan do degli esem pi di
di verse re gio ni bra si liane, oltre che di set to ri in dus tria li e di pro fi li di
di ver si im mi gra ti. L'ana li si ha for te mente evi den zia to lo spi ri to im‐ 
pren di to riale consi de ra to ti pi co della cultu ra ita lia na, ma anche uno
dei vet to ri dell'in dus tria liz za zione nello stato di San Paolo. Anche a
Rio Grande do Sul la den si tà in dus triale nelle re gio ni di co lo niz za‐ 
zione ita lia na è più im por tante ris pet to alla media dello stato, con un
im por tante polo di me tal mec ca ni ca e di in dus tria im mo bi liare; ri mar‐ 
ca bile è anche l'esis ten za di un grande nu me ro di sta bi li men ti in dus‐ 
tria li, cosa che ca rat te riz za la pre sen za di PME (Piccole- Medie Im‐ 
prese) e di un at teg gia men to im pren di to riale.

48

Per quan to ri guar da i vi gne ti del sud, lo stu dio ha mos tra to che i vi‐ 
gnaio li cer ca no la ri pro du zione dei mo del li or ga niz za ti vi che as so mi‐ 
glia no a quel li uti liz za ti nelle re gio ni del Ve ne to e del Tren ti no. Più
volte, lo stile ar chi tet to ni co tra di zio nale è va lo riz za to, conser van do
l'ori gi na li tà op pure anche at tra ver so fe no me ni di ri pro du zione. Le
case dei pro prie ta ri ven go no poste a fian co dei vi gne ti o delle can‐ 
tine. I tu ris ti e i clien ti sono ac col ti dal pro prie ta rio in uno sce na rio
storico- gastronomico in cui pos so no gus tare il vino in sieme alla gas‐ 
tro no mia ti pi ca ita lia na (pasta, ri sot to, po len ta..). In ques ta com bi na‐ 
zione, la me mo ria e il ri cor do delle ori gi ni hanno un ruolo sim bo li co:
la ce le bra zione delle cultu ra ita lia na agisce come un'ener gia spe ciale
si tua ta tra la me mo ria e il mer ca to, per met ten do il pro ces so di ter ri‐ 
to ria liz za zione dell'im mi gra to e contri buen do al mar ke ting del pro‐ 
dot to(Cap pel lin & Giu lia ni, 2011).

49

È evi dente che la fi lie ra non vive so la mente di ques ta me mo ria e del
rap por to col pas sa to. Nelle vi site alle can tine, è pos si bile ve dere le
conse guenze di un pro ces so di pro fes sio na liz za zione ed esem pi di
“vi gnaio li glo ba liz za ti”. In ge ne rale, le can tine sono cos truite dalle se ‐
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con da – a volte terza – ge ne ra zione della fa mi glia, cosa che im pli ca
dei pro get ti strut tu ra ti, la qua li fi ca zione tec ni ca e la ca pa ci tà di ges‐ 
tione. È fre quente in con trare esem pi di pro fes sio nis ti che sono pas‐
sa ti per stages all'es te ro, o di can tine che hanno ac col to spe cia lis ti da
scam bi di es pe rienze. Ques ta real tà è pre sente so prat tut to nelle re‐ 
gio ni che sono pas sate per il pro ces so dell'AOC. Per quan to ri guar da
l'ar chi tet tu ra, di fian co alla pre ser va zione dello stile tra di zio nale si
co min cia a no tare la mo der ni tà e se ciò può es sere per ce pi to come
un in de bo li men to dell'iden ti tà, uno sguar do più at ten to mos tra che
altri ele men ti, come la pre sen za fa mi gliare nella can ti na e le case a
fian co, sono an co ra ben pre sen ti.

So prat tut to, no nos tante gli scam bi socio- economici e la cres ci ta della
pres sione ur ba na (che in al cune re gio ni mi nac cia i vi gne ti), la sto ria
degli im mi gra ti e il rap por to con l'Ita lia resta sempre una pre sen za
forte nel quo ti dia no (il dia let to ve ne to per esem pio è la lin gua cor‐ 
rente tra gli im mi gra ti), come pro mo zione della re gione. L'iden ti tà
ita lia na in Bra sile conti nua ad es sere raf for za ta e agisce come un
punto di sta bi li tà tra i cam bia men ti.
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Ri per cus sio ni nelle nuove re gio ni
Al di là della re gione di co lo niz za zione ita lia na, la vi ti col tu ra del Bra‐ 
sile oc cu pa oggi ter ri to ri nuovi, che gua da gna no ter re no nella pro du‐ 
zione vi ti vi ni co la na zio nale. Nella mag gior parte dei casi, i nuovi vi‐ 
gne ti sono nati a par tire dagli anni Ot tan ta del No ve cen to, con un'es‐ 
pan sione a par tire dagli anni Due mi la. E al lo ra sorge spon ta nea una
do man da che può es sere in ter es sante ana liz zare: “L'ita lia ni tà è pre‐ 
sente in queste nuove re gio ni? C'è un rap por to tra gli ita lia ni e i nuovi
vi gne ti?”. Si trat ta di ques tio ni com plesse, che non ac cet ta no un sem‐ 
plice “si” o “no” come ris pos ta. Nel ten ta ti vo di pro porre qualche
spun to di ri fles sione, il tema verrà dis cus so par ten do dall'esem pio di
due re gio ni emer gen ti – la Cam pan ha Gau cha e la Vale do Rio São
Fran cis co – (Fi gu ra 5), che non sono state in ter es sate dai flus si di co‐ 
lo niz za zione ita lia na e dove ha preso avvio il pro ces so per l'AOC.
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La Cam pan ha Gau cha si trova nel Rio Grande do Sul, alla fron tie ra
con l'Uru guay; la re gione è at tual mente res pon sa bile per il 10% della
pro du zione di vitis vi ni fe ra del Bra sile. I primi casi di vi gne ti nel ter ri‐ 
to rio sono quel li di su per fi ci iso late, ges tite dai ge sui ti nel XVII° se co ‐
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lo e dai por to ghe si nel XVIII°. No nos tante il conso li da men to come
ter ri to rio vi ti co lo non vi abbia preso piede, la re gione è ap par sa in
studi tec ni ci come la me glio adat ta, nel RS, alla pro du zione vi ti co la
gra zie alle ca rat te ris tiche eda fiche e cli ma tiche. La ri pre sa della pro‐ 
du zione vi ti co la ha avuto luogo a par tire dal 1980, at tra ver so gli in‐ 
ves ti men ti di al cune mul ti na zio na li (di Stati Uniti e Giap pone). Dagli
anni Due mi la si os ser va una nuova fase di es pan sione della pro du‐ 
zione, con la par te ci pa zione di ret ta dei pro dut to ri della re gione. Il
pro ces so at tuale è fa vo re vole allo svi lup po delle at ti vi tà le gate al tu‐ 
ris mo (Flores, 2011).

Nel nord- est del Bra sile, in un clima semi- arido, la Vale do São Fran‐ 
cis co (stati di Per nam bu co e Bahia) è la prin ci pale re gione di vi ti col‐ 
tu ra tro pi cale del paese. Qui i vi gne ti com mer cia li erano già pre sen ti
negli anni Ot tan ta del No ve cen to, po nen do la re gione in un ruolo
pio nie ris ti co per quan to ri guar da i vi gne ti tro pi ca li. Le condi zio ni cli‐ 
ma tiche semi- aride, in al ter nan za con una sta gione secca e con un
basso tasso di umi di tà, per met to no fino a cinque rac col ti ogni due
anni – un'ec ce zione nello sce na rio in ter na zio nale – (To niet to & Per ei‐ 
ra, 2012). In real tà, la re gione è un polo per la frut ti col tu ra tro pi cale
des ti na ta all'espor ta zione, ba sa ta su un'agri col tu ra ir ri gua. Un altro
punto di conver gen za con la Cam pan ha Gau cha è che i vi gne ti com‐
mer cia li sono stati messi in opera da un'in dus tria mul ti na zio nale (in
ques to caso in co ope ra zione con un pro dut tore lo cale). Il primo vino
del nord- est del Bra sile è stato im mes so sul mer ca to nel 1985. La re‐ 
gione ha vis su to un forte im pul so nell'ul ti mo de cen nio e ciò è stato
evi den zia to dall'ins tal la zione di unità di due im por tan ti grup pi nella
fi lie ra: uno di ori gine por to ghese e, il prin ci pale, bra si lia no. Ques to
ter roir ha come ca rat te ris ti ca la pro du zione di vini gio va ni, un nuovo
concet to da svi lup pare ed es ten dere sia nelle tec niche di ela bo ra‐ 
zione che sul mer ca to.
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Fino ad oggi non ci sono rap por ti evi den ti tra le due re gio ni e le tran‐ 
si zio ni ita liane. I vi gne ti tro pi ca li sono un concet to tutto nuovo e
nella Cam pan ha Gauha l'im ma gine dell'im mi gra to ita lia no las cia il
posto a quel la del “gau cho” 5 e del pae sag gio della Pampa nella for ma‐ 
zione della sua iden ti tà (Flores & Me dei ros, 2012). Co munque sia, la
Serra Gau cha gioca un ruolo di ret to su due ele men ti pra ti ci: la pre‐ 
sen za d can tine ori gi na rie della Serra Gau cha stes sa nelle nuove re‐
gio ni e la mi gra zione di vi gnaio li e pro fes sio nis ti.
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Gli ul ti mi mo vi men ti della fi lie ra in di ca no un’es pan sione del vi gne to
in nuove re gio ni, al di fuori della Serra Gau cha. Ques to pro ces so ap‐
pare ba sa to su più fat to ri, tra cui la ri cer ca per di ver si fi ca zione, il mi‐ 
glio ra men to della qua li tà, la ri du zione dei costi ope ra ti vi e, so prat tut‐ 
to, ap pare go ver na to dal prez zo dei ter re ni agri co li. In ques to pro ces‐ 
so la Vale de São Fran cis co ha ri ce vu to in ves ti men ti da parte di un
im por tante grup po e la Cam pan ha Gau cha ha at ti ra to di verse in izia‐ 
tive. Le nuovi re gio ni per met to no l'ins tal la zione di pra tiche vi ti cole
mo derne sulle su per fi ci più im por tan ti. Si trat ta di un pro ces so re‐ 
cente e in mo vi men to, e va lu tarne oggi gli im pat ti sul ter ri to rio ap‐ 
pare dif fi cile.

56

In oltre, lo spos ta men to dei vi gnaio li e dei pro fes sio nis ti del vino in
nuove re gio ni è evi dente. In primo luogo, bi so gna consi de rare che la
Serra Gau cha è la più tra di zio nale delle re gio ni vi ti cole e pos siede
quin di una cen tra li tà in rap por to alla ri cer ca e alla for ma zione dei
pro fes sio nis ti. In se con do luogo, un fatto sa liente è la pre sen za
dell'at tuale IFRS 6, il cui cam pus Bento Gon çalves offre la for ma zione
tec ni ca in en olo gia dal 1962; si trat ta della più an ti ca for ma zione
nell'am bi to bra si lia no, non ché un punto di ri fe ri men to, in quan to la
mag gior parte dei pro fes sio nis ti che la vo ra no nelle can tine a Bento
Gon çalves hanno stu dia to in tale is ti tu to. Nella Vale do São Fran cis co,
per esem pio, già per quan to ri guar da l'ins tal la zione delle uva da ta vo‐ 
la per espor ta zione, le im prese si sono spo state verso sud alla ri cer ca
di per so nale qua li fi ca to.
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Nelle nuove can tine, so prat tut to nella Cam pan ha, no nos tante gli im‐ 
pren di to ri vi va no nella re gione da di ver si de cen ni, vi ap pare spes so
un ri fe ri men to all'ori gine ita lia na della fa mi glia. Ques ta ca rat te ris ti ca,
però, non si pone come ele men to em ble ma ti co del ter ri to rio. Anche
nella Vale do São Fran cis co, dove le nuove can tine adot ta no come
nome del mar chio il loro nome di fa mi glia (di ori gine ita lia na), la fi gu‐ 
ra degli im mi gra ti o di altri rap por ti con la cultu ra ita lia na non ven go‐ 
no sfrut ta ti.
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Tutto ciò per dire che l'ita lia ni tà conti nua a gio care un ruolo im por‐ 
tante anche nelle nuove re gio ni, una sorta di ri fles so della rius ci ta dei
vi gne ti della Serra Gau cha. Tut ta via, le nuove re gio ni, nella mi su ra in
cui esse ries co no a strut tu rar si, si al lon ta na no poco a poco, ma
sempre di più, dai rap por ti con l'Ita lia, forse nell’ot ti ca di un vi gne to

59



L’Italia al di fuori dell'italia: un altro sguardo sulla viticoltura italiana e le sue ripercussioni in Brasile

Licence CC BY 4.0

“più bra si lia no”. Forse, si trat ta di un’altra es pres sione dello spi ri to im‐ 
pren di to riale di ques ti im mi gra ti.

Quale ter ri to rio?
Una per so na in vi ta ta a co nos cere la Serra Gau cha, senza aver ri ce vu‐ 
to prima al cu na in for ma zione circa la sto ria e la geo gra fia lo cale, si
trova da van ti ad una real tà che può es sere com pa ra ta più a quel la
dell'Eu ro pa che all'im ma gine ste reo ti pa ta del Bra sile all'es te ro. Il ca‐ 
lore dell'es tate è rim piaz za to da un in ver no umido, con i vi gne ti al
posto delle spiagge e le mu siche ita liane an zi ché la samba… Ques ta
im ma gine, piut tos to ca ri ca tu rale, mos tra una di ver si tà lar ga mente
dif fu sa all'in ter no del Bra sile.
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La ri fles sione por ta ta avan ti fino ad ora ha mos tra to nu me ro si ca pi‐ 
sal di di una cultu ra che ha at tra ver sa to l'ocea no per ter ri to ria liz zar si.
Ana liz zare un vi gne to ita lia no al di fuori dell'Ita lia è un esem pio pra ti‐ 
co di come le ter ri to ria li tà pos sa no su per are le fron tiere uf fi cia li di un
paese e conti nuare a vi vere. D'al tro canto, è ormai chia ro come il vino
rap pre sen ti più che una fi lie ra: la rius ci ta di un sogno, la vit to ria di
una re gione. Altre sfu ma ture del dis cor so, che non sono state trat tate
in ques to ar ti co lo, me ri ta no uno sguar do più at ten to, come per
esem pio il fatto che l'Ita lia sia il paese eu ro peo mag gior espor ta tore
di vino in Bra sile (da van ti al Por to gal lo e con più del dop pio del vo‐ 
lume com mer cia liz za to dalla Fran cia), cosa che può in di care la pre‐ 
sen za di re la zio ni fa vo rite dalla pros si mi tà cultu rale. O an co ra, co‐ 
ope ra zio ni e par te na ria ti tra i due paesi in di ver si am bi ti. Tutte ques‐ 
tio ni aperte a nuovi studi.
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Perciò, un modo di ve dere ques ti vi gne ti è si cu ra mente quel lo di
consi de rar li come delle pra tiche ita liane in Bra sile o, an co ra, come
delle tra di zio ni ita liane “ti pi ca mente bra si liane”. Al di là del ten ta ti vo
di tro vare una ris pos ta a tale ques tione, è an co ra più in ter es sante
com pren dere la di ver si tà e come, a par tire dal vino e dal concet to di
ter roir, sia pos si bile sis te ma tiz zare un'ana li si sull'iden ti tà lo cale, met‐ 
ten do in evi den za come ques ti at to ri, at tra ver so le loro ter ri to ria li tà,
ab bia no contri bui to alla for ma zione e allo svi lup po di tutta una so cie‐ 
tà.
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1  “La Chie sa della Co mu ni tà di Nos tra Si gno ra della Neve è stata cos trui ta
con il vino. Nell'epo ca ci fu un per io do di grande sic ci tà e non c'era più
acqua per cos truire. Quin di, sono stati of fer ti circa 300 litri di vino per fa‐ 
mi glia e la cos tru zione è co min cia to nel 1904, ter mi nan do nel 1907” (tra du‐ 
zione del testo)

2  “Aca ba mos de ter na se ma na pas sa da a nossa festa de co mu ni dade,
porque o pes soal é ca to li co e eu não sei por que, mas é ca to li co, não é muito
pra ti cante, então essas ati vi dades fazem parte da vida de cada um e é o que
jun tam todos.” (tra du zione testo)

3  “Essa ati vi dade de tra bal har com uva e vinho é uma coisa de fa mi lia, […]
tra bal ha ria com vinho, é meio com pli ca do tra bal har com isso, então vem da
he ran ça que nòs temos dos fa mi liares [...]” (tra du zione testo)

4  “[...] o pai sen tia que os negòcios es ta vam di fi ceis, a gente sen tia que es‐
ta va di fi cil, mas ele nos in cen ti va va a se guir com isso, ele jà tinha certa ex‐ 
pe riên cia, que foi pas sa do para ele pelo meu avô, por que a vi ni co la era um
sonho para meu vô, então essa cultu ra tà non nosso sangue jà faz parte do
tra bal ho e do dia- dia [...]” (tra du zione testo)

5  Il “gau cho” è un ele men to fon da tore dell'iden ti tà del RS; è nato da una
mes co lan za tra por to ghe si, spa gno li ed in di ge ni, for te mente iden ti fi ca ti vo
della re gione di fron tie ra, il pae sag gio della Pampa, l'al le va men to e les “es‐ 
tan cias”

6  Ins ti tut Fé dé ral du Rio Grande do Sul

no Bra sil. São Paulo: Nobel.
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English
The spread of wine around the world has been mo tiv ated by eco nom ical,
com mer cial, cul tural and lo gist ical reas ons. Thus, this paper focus on the
“typ ical Brazilian” Italian vine yard, star ted by im mig rants who ar rived in
south ern Brazil in the nine teenth cen tury. It is ana lyzed how this ori undi
have played a defin it ive role in the con sol id a tion of Brazilian vit i cul ture –
even if they aren’t the pi on eers, how often they are called – by doing of the
wine a ele ment of sta bil ity and strength en ing of Italian iden tity in this new
ter rit ory. Some ele ments of Italian cul ture are part of the Serra Gaucha’s
vine yards iden tity (south ern Brazil) and its terroirs, through mark ers in the
land scape (vine yards with char ac ter ist ics of Etruscan ori gin, ar chi tec ture)
and in re la tions with the com munity, church and fam ily. The new wine re‐ 
gions don’t have this sym bolic ref er ence with Italy, but they re ceive in flu‐ 
ences from mi gra tion of winer ies, wine makers and pro fes sion als.

Italiano
La dif fu sio ne del vino nel mondo è stata mo ti va ta da ra gio ni eco no mi che,
com mer cia li, lo gi sti che e cul tu ra li. L'ar ti co lo si con cen tra sui vi gne ti ita lia ni
“ti pi ca men te bra si lia ni” av via ti dagli im mi gra ti che sono giun ti nel sud del
Bra si le nel 19°se co lo. Viene spie ga to come tali oriun di ab bia no gio ca to un
ruolo fon da men ta le nel con so li da men to della vi ti cul tu ra bra si lia na – anche
se non ne sono stati i pio nie ri, sta tus che viene loro at tri bui to er ro nea men te
– fa cen do della pra ti ca vi ti vi ni co la un ele men to di stabilità e di raf for za‐ 
men to dell'identità ita lia na dei vi gne ti della Serra Gau cha (sud del Bra si le) e
dei suoi ter roirs, at tra ver so ca pi sal di al l'in ter no del pae sag gio (vi gne ti con
ca rat te ri sti che d'o ri gi ne etru sca, ar chi tet tu re par ti co la ri..) e nelle re la zio ni
con le comunità, la chie sa e le fa mi glie. Le nuove re gio ni vi ti co le non hanno
ri fe ri men ti sim bo li ci con l'I ta lia, ma ri ce vo no in fluen ze dalle mi gra zio ni dalle
can ti ne e azien de vi ni co le, dei vi gna io li e dei pro fes sio ni sti. Territorialità
che su pe ra no le fron tie re e co strui sco no un‘Ita lia al di fuori di essa.
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