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Abstract 

 

 

 

 

 

 

The present paper intends to analyze a very current phenomenon that 

has its roots in ancient ages, and was developed intensively on a 

global scale in the modern age: that is, trafficking of human beings, 

especially in the Mediterranean area. 

Following a careful analysis of the literature and of the most 

significant contributions capable to describe the phenomenon today, 

this paper investigates in a sociological key, the origins, causes and 

forms that characterize trafficking today and that of many individuals 

involved, resulting into real human rights violations. 

Besides resulting into forms of sexual exploitation, trafficking today 

can be considered as a modern form of slavery favored by the 

existence of criminal networks and unscrupulous trafficking groups 

that mainly involve very vulnerable subjects such as women, 

immigrants, minors or refugees. Even if compared to the past, the 

phenomenon has taken on different characters, at the base there is 

always a violation of the human dignity of the subjects involved who 

find themselves catapulted into this context, becoming victims of 

traffickers and thus being destined for the forms of exploitation that 

currently characterize trafficking. Despite the predisposition of a wide 

and effective international regulation, trafficking in human beings has 

never ceased to exist, indeed over time it has undergone constant 

evolution. If once there was talk about slavery that made the legal 
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domination of man over man in various societies, today there’s talk of 

labor exploitation, prostitution and human trafficking which in recent 

decades have experienced a significant increase due to the correlation 

that they created with the migratory flows made up of poor, 

disadvantaged people, who suffer from heavy discrimination in their 

country of origin and who hope to improve their living conditions by 

going to the more industrialized countries. 

Starting from this awareness, this thesis work intends to investigate 

the phenomenon of trafficking in human beings by analyzing it under 

various aspects in order to understand if indeed today we can speak of 

a sort of new form of slavery that has new illegal channels, new 

strategies and new customs to favor this human domination. 

Personally I chose to deal with this delicate topic because of the 

experience I had at some reception centers for asylum seekers: I 

worked in these realities for 3 years and all this time every day I had 

the opportunity to meet men and women who had been victims of 

labor and sexual exploitation; their life was made of fears: fear of 

being found by the traffickers or fear of not being able to pay off their 

travel debt for which they had to deliver a quota every month. 

 

I have always been interested in the phenomenon of trafficking, in 

particular in the Mediterranean area whose waters have seen many 

boats sailing on board with men, women children mainly from African 

territories: they chose to land in Italy to apply for asylum because it 

was impossible for them to continue to live in their country of origin. 

Subsequently, after the experience at the reception center, I carried out 

the internship within the NAVE project, that is Network Antraffic for 

Veneto, a project promoted by the Municipality of Venice which aims 

to help the victims of trafficking, labor and sexual exploitation. 
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During this important experience I had the opportunity to listen to the 

stories of many girls forced by their partners or their exploiters to 

prostitute themselves, some even came to work for free 24 hours a 

day. 

Therefore, these two experiences touched me strongly and pushed me 

to deepen the issue of human trafficking, concentrating mainly in the 

Mediterranean area, also analyzing the features that slavery had 

assumed in the past since the modern age. 

 

It may seem incredible for us to conceive the trafficking and the 

illegal universe that revolves around it, since we live in a country 

where the culture of human rights has solid roots: yet alongside us, 

often invisible to our eyes, live men, women and children in extremely 

harsh living conditions. They have no identity, they work without any 

protection, dragging their existence between roads, fields and mostly 

illegal, underpaid and exploited jobs. 

 

Even if the legislation is committed to provide adequate tools for 

repressing the phenomenon, the hope that we can make is to reach the 

goal of absolute prohibition, which can only be achieved through a 

constant commitment of the States through concrete and effective 

actions in eliminating the phenomenon that apart of being a business 

for criminal organizations represents a serious violation of the dignity 

of human beings. 

Starting from these awareness, I carried out an intense study and 

analysis both on how slavery was conceived and practiced in past 

centuries and on what characterizes trafficking in people today, 

focusing on the dimensions that concern it, on the profile of victims 

and traffickers and on the forms of exploitation. I have amply 
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documented myself on the literature produced, especially on what 

regards the analysis of slavery in the past, and on what regards the 

analysis of trafficking today, I have analyzed the most significant 

contributions that have framed the phenomenon of trafficking 

exclusively in the Mediterranean area. 

The study activity that I carried out allowed me to realize the present 

paper, naturally also the result of my personal analysis activity that I 

have carried out in these months. Therefore, now I illustrate the 

division into chapters of this thesis work in order to define a general 

picture of the work. 

 

In the first chapter I concentrated on the analysis of slavery and 

trafficking in the modern age, focusing exclusively on the 

Mediterranean area. 

Indeed, what emerged from these analysis is a European geography of 

slavery and trafficking in that period which also found space in 

literature and popular traditions. 

The analysis of the most significant contributions and the most 

authoritative voices allowed me to define how was a slave's life by 

describing how was the stay in the manor house, the methods that 

were prepared to obtain the return to freedom and the consequent 

reintegration that was performed once the slave was free. 

 

The second chapter, after quantifying, albeit briefly, how many 

millions of slaves in the Mediterranean existed in the modern age, 

analyzed the dynamics of trafficking and the slave markets at that 

time, emphasizing the profile of the slave’s owner in those years.  

Concludes the discussion of the chapter the positions that had 

developed on the problem of slavery, that of the Church that had 
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always maintained an ambiguous attitude, and then moved on to the 

Enlightenment turn that had definitively condemned the trafficking of 

human beings and which had represented a guide for the many 

European countries that had guaranteed the emancipation of slaves 

during the nineteenth century. 

 

The third chapter intends to analyze the phenomenon of trafficking 

today trying to give a definition of what trafficking in human beings 

is, describing its origin and causes. Trafficking, first of all, represents 

a channel for violation of human rights and it care out practices of 

sexual exploitation. With regard to the latter phenomenon, it analyzes 

the causes and the recruitment process; alongside sexual exploitation, 

victims of trafficking can also fall into the network of labor 

exploitation which, for some years now, has been identified with the 

expression "caporalato". Often, the involvement of victims in 

trafficking is also operated by pseudo-religions that push the victims 

towards this world: first of all there is the juju religion that uses its 

rites to push young women to become victims of trafficking, 

threatening that in case of disobedience the malignant divinity can 

turn against them or against their loved ones. The discussion 

concludes with the awareness that there is now a new form of slavery 

more modern and above all with more illegal features. 

 

Finally, the fourth chapter describes the dimensions that characterize 

the trafficking starting from the description of the recruitment, the 

profile of the victims of the traffickers of the criminal networks, the 

main routes, the main forms of exploitation to which the victims of 

trafficking are subjected, including trafficking in persons for organ 

removal purposes. Usually, the victims who fall into this illegal spiral 
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are the most vulnerable subjects such as women, asylum seekers, 

refugees and minors who are heavily exploited especially at work, 

sexual and begging levels.  
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Introduzione 

 

 

Nonostante la predisposizione di una ampia ed efficace normativa 

internazionale, la  tratta degli esseri umani non ha mai cessato di 

esistere, anzi col tempo ha subito una costante evoluzione. 

Se un tempo si parlava di schiavitù che rendeva legale il dominio 

dell'uomo sull'uomo in varie società, oggi si parla di sfruttamento 

lavorativo, prostituzione e tratta di esseri umani che negli ultimi 

decenni hanno conosciuto un significativo incremento a causa anche 

della correlazione che hanno creato con i flussi migratori costituiti da 

persone povere, svantaggiate, che soffrono di pesanti discriminazioni 

nel proprio Paese di origine e che sperano di migliorare le proprie 

condizioni di vita recandosi nei paesi più industrializzati.  

A partire da questa consapevolezza il presente lavoro di tesi intende 

indagare il fenomeno della tratta di esseri umani analizzandolo sotto 

vari aspetti in modo da capire se effettivamente oggi si può parlare di 

una sorta di nuova forma di schiavitù  che ha a disposizione nuovi 

canali illegali, nuove strategie e nuovi costumi per favorire questo 

dominio umano. 

Personalmente ho scelto di trattare questo delicato argomento per via 

dell'esperienza che ho avuto presso alcuni centri di accoglienza per 

richiedenti asilo: ho lavorato in queste realtà per 3 anni e per tutto 

questo tempo ogni giorno ho avuto la possibilità di conoscere uomini 

e donne che erano state vittime di sfruttamento lavorativo e sessuale; 

la loro vita era una vita fatta di paure: paura di essere ritrovati dai 

trafficanti o paura di non riuscire a saldare il proprio debito di viaggio 

per il quale dovevano consegnare una quota ogni mese.  
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Mi sono sempre interessato al fenomeno della tratta in particolare 

all'area mediterranea le cui acque hanno visto solcare numerosi 

barconi con a bordo uomini, Donne bambini provenienti  

prevalentemente dai territori africani: essi sceglievano di approdare in 

Italia per richiedere asilo poiché era impossibile per loro continuare a 

vivere nel loro Paese di origine. 

Successivamente, dopo l'esperienza presso il centro di accoglienza ho 

svolto attività di tirocinio all'interno del progetto NAVE, ovvero 

Network Antraffic per il Veneto, un progetto promosso dal Comune di 

Venezia che aiuta le vittime di tratta, sfruttamento lavorativo e 

sessuale. 

Nel corso di questa importante esperienza ho avuto modo di ascoltare 

le storie di tante ragazze obbligate dai propri compagni o dai propri 

sfruttatori a prostituirsi, addirittura alcune arrivavano a lavorare gratis 

24 ore su 24.  

Pertanto, queste due esperienze mi hanno fortemente toccato e mi 

hanno spinto ad approfondire la tematica della tratta  degli esseri 

umani concentrandomi prevalentemente nell'area mediterranea, 

analizzando anche le fattezze che la schiavitù aveva assunto in passato 

a partire dall'età moderna. 

Può sembrare incredibile per noi concepire la tratta e l’universo 

illegale che ruota attorno ad essa, dato che viviamo in un Paese dove 

la cultura dei diritti umani ha radici solide: eppure accanto a noi, 

spesso invisibili ai nostri occhi, vivono uomini, donne e bambini in 

condizioni di vita durissime. Non hanno identità, lavorano senza 

alcuna tutela, trascinando la loro esistenza tra strade, campi e lavori 

per lo più illegali, sottopagati e sfruttati. 

Anche se la normativa si è impegnata nel predisporre adeguati 

strumenti di repressione del fenomeno, l'auspicio che possiamo fare è 
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quello di giungere al traguardo della proibizione assoluta, che può 

essere raggiunto solo mediante un impegno costante degli Stati 

mediante azioni concrete ed efficaci nell’eliminare il fenomeno che 

altro essere un business per le organizzazioni criminali rappresenta 

una grave violazione della dignità degli esseri umani. 

Partendo da queste consapevolezza ho svolto un'intensa attività di 

studio e di analisi sia in merito a come veniva concepita e praticata la 

schiavitù nei secoli passati sia in merito a cosa caratterizza la tratta 

delle persone oggi, concentrandomi sulle dimensioni che la 

riguardano, sul profilo delle vittime e dei trafficanti, sulle forme di 

sfruttamento che pone in essere.  

Mi sono ampiamente documentato in merito alla letteratura prodotta, 

soprattutto per quanto riguarda l'analisi della schiavitù in passato, e 

per quanto riguarda l'analisi della tratta oggi ho analizzato i contributi 

più significativi che hanno inquadrato il fenomeno della tratta 

esclusivamente nell'area mediterranea.  

L'attività di studio che ho compiuto mi ha permesso di realizzare il 

presente elaborato, frutto naturalmente della mia personale attività di 

analisi che ho svolto in questi mesi.  

Pertanto, passo ora ad illustrare la suddivisione in capitoli del presente 

lavoro di tesi in modo da definire un quadro generale del lavoro.  

Nel primo capitolo mi sono concentrato sull'analisi della schiavitù e la 

tratta in età moderna, focalizzandomi esclusivamente sull'area del 

Mediterraneo. 

In effetti, ciò che è emerso dall'analisi compiuta è una geografia 

europea della schiavitù e della tratta in quel periodo che hanno trovato 

spazio anche nella letteratura e nelle tradizioni popolari.  

L'analisi dei contributi più significativi e delle voci più autorevoli mi 

ha permesso di definire come era la vita di uno schiavo descrivendo  
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come si svolgeva la sua permanenza presso la casa padronale, i metodi 

che venivano predisposti per ottenere il ritorno alla libertà e la 

conseguente reintegrazione che doveva compiere una volta che lo 

schiavo era tornato libero. 

Il secondo capitolo, dopo aver quantificato, seppur sommariamente, 

quanti milioni di schiavi nel Mediterraneo esistevano nell'età 

moderna, ha analizzato le dinamiche della tratta e i mercati degli 

schiavi in quel periodo, ponendo l'accento sul profilo del proprietario 

di schiavi in quegli anni. 

Conclude la trattazione del capitolo le posizioni che si erano 

sviluppate in merito alla problematica della schiavitù in primis quella 

della Chiesa che aveva da sempre mantenuto un atteggiamento 

ambiguo, per poi passare alla svolta illuminista che aveva 

definitivamente condannato la tratta degli esseri umani e che aveva 

rappresentato una guida per i numerosi Paesi europei che avevano 

garantito l'emancipazione degli schiavi nel corso dell'Ottocento.  

Il terzo capitolo intende analizzare il fenomeno della tratta oggi 

cercando di dare una definizione di cosa sia la tratta degli esseri 

umani, descrivendone origine e cause.  

La tratta, in primis, rappresenta un canale di violazione dei diritti 

umani e di realizzazione di pratiche di sfruttamento sessuale. 

In merito a quest'ultimo fenomeno vengono analizzate le cause e il 

processo di reclutamento che viene posto in essere; accanto allo 

sfruttamento sessuale le vittime di tratta possono cadere anche nella 

rete dello sfruttamento lavorativo che, ormai da qualche anno, viene 

identificato con l’espressione di “caporalato”.  

Spesso, il coinvolgimento delle vittime nella tratta è operato anche da 

pseudo religioni che le spingono verso questo mondo: in primis vi è la 

religione juju che impiega i suoi riti per spingere giovani donne a 
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divenire vittime di tratta, minacciando che in caso di disobbedienza la 

divinità maligna può rivoltarsi contro di loro o contro i propri cari.  

Conclude la trattazione la consapevolezza che ormai si parla di una 

nuova forma di schiavitù che ha assunto fattezze più moderne e 

soprattutto più illegali.  

Il quarto capitolo, Infine, descrive le dimensioni che caratterizzano la 

tratta a partire dalla descrizione del reclutamento, del profilo delle 

vittime dei trafficanti delle reti criminali, delle rotte principali, delle 

principali forme di sfruttamento a cui vengono assoggettate le vittime 

di tratta tra cui figura la tratta di persone a scopo di rimozione di 

organi.  

Solitamente, le vittime che cadono in questa spirale illegale sono i 

soggetti più vulnerabili come donne, richiedenti asilo, rifugiati e 

minori che vengono fortemente sfruttati soprattutto a livello 

lavorativo,  sessuale e per l'accattonaggio. 
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Capitolo 1 

La schiavitù e la tratta in età moderna 

  

 

 

 

1.1. La schiavitù e la tratta mediterranea in età moderna  

Il fenomeno della schiavitù e della tratta ha rappresentato dall'antichità 

più remota e nel corso dell'età medievale una triste realtà che è riuscita 

a ritagliarsi un ampio spazio anche nell'area del Mediterraneo.  

In quest’area si passò da una schiavitù di tipo medievale ad una 

schiavitù moderna mediante l'arrivo degli schiavi neri dell’Africa a 

Lisbona nel 1444: questo primo arrivo fu seguito da altri sempre più 

consistenti ad opera dei portoghesi che per primi, su ordine del 

principe Enrico il Navigatore, avevano cominciato a discendere lungo 

la costa dell'Africa Occidentale. Oltre a provenire dalle isole africane, 

principalmente dalla l'arcipelago di Capo Verde, questa corrente di 

merce umana proveniva anche dall’Africa sub-sahriana e si dirigeva ai 

porti di Lisbona e di Lagos per poi essere smistata verso altre 

destinazioni in Spagna, in Italia e in altri luoghi (Bono, 2016). 

A partire dall'età moderna il fenomeno divenne fortemente 

intensificato e radicato nelle società  presenti nel Mediterraneo per via 

dei profondi mutamenti che hanno riguardato quella area in quegli 

anni,  come ad esempio il già citato arrivo di schiavi neri dalla 

penisola iberica  direttamente dalle coste occidentali dell'Africa ad 

opera di navigatori portoghesi, nonché il confronto politico che ha 

visto contrapporsi da un lato la Spagna e i suoi alleati e dall'altro 

l'Impero Ottomano e il Maghreb (Fynn-Paul, 2014). 
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Questo confronto, che si alimentava anche dal fenomeno della guerra 

corsara, determinò, ad opera di ambedue le parti, la cattura e la 

riduzione in schiavitù di numerosi esseri umani che vennero ricondotti 

ridotti ad una condizione servile. Queste vicende hanno avuto come 

area centrale il Mediterraneo anche se i loro protagonisti, ovvero gli 

schiavi, provenivano da luoghi più lontani: in effetti, gli schiavi di cui 

si parla provenivano dall'Africa nera o dal Maghreb (Bono, 2016).  

Secondo gli studi che sono stati condotti la schiavitù mediterranea, per 

via delle sue dimensioni e caratteristiche, si qualifica come una 

radicata realtà sociale in quell'area:  essa, infatti, può essere 

identificata non in un sistema schiavista ben definito ma, più che altro, 

in un complesso di presenze schiavili  che  la rendono differente dalle 

altre forme di schiavitù. Se inizialmente gli schiavi ricoprivano una 

funzione ostentatoria poiché a servizio, esclusivamente, di personaggi 

altolocati, a regnanti o a membri dei ceti più elevati, col passare del 

tempo si riscontrò una maggiore  presenza degli schiavi nel 

Mediterraneo anche presso cedi modesti che li impiegavano per uso 

domestico o presso botteghe artigiane (Meillassoux, 2016). 

Oltre ad essere impiegati per lavori domestici e manuali, gli schiavi 

divenivano anche oggetto di sfruttamento sessuale di ambo i sessi: la 

fascia  di età destinata a queste pratiche ricomprendeva i fanciulli dai 

10 ai 12 anni fino alle persone più giovani aventi 25-30 anni di età. 

Per quanto riguarda la cattura e la riduzione in schiavitù sicuramente 

hanno contribuito fortemente le attività corsare e gli episodi della 

navigazione mercantile che hanno determinato la riduzione in 

schiavitù in contesti di violenza e di repressione fino ad arrivare alle 

vicende della Reconquista spagnola e della repressione dei moriscos 

(Bono, 1996).  
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L'età moderna ha ricompreso anche altre motivazioni che hanno 

determinato la riduzione in schiavitù di molte persone come ad 

esempio l'insolvenza di debiti, la vendita soprattutto in situazioni di 

grammatica indigenza, la volontaria consegna di se stessi come 

schiavi per ottenere una sistemazione in caso di carestia come avvenne 

per alcuni magrebini che si offrirono alla popolazione spagnola per 

poter avere una forma di sostentamento.  

La maggior parte degli schiavi presenti in Europa e nella zona del 

Mediterraneo hanno potuto ottenere la reintegrazione nella società di 

adozione mediante l'acquisizione della libertà per volontà del padrone, 

successivamente ad un accordo con l'interessato. Tale ritorno alla 

libertà poteva essere ottenuto mediante la conversione religiosa, lo 

scambio, la liberazione nel corso di un evento bellico o con la fuga ma 

furono ugualmente molto numerosi i casi di soggetti la cui vita si 

concludeva nella condizione servile (Bono, 2016). 

Queste caratteristiche contraddistinguevano la schiavitù mediterranea 

dalla schiavitù Atlantica che si affermò negli stessi secoli mediante la 

tratta delle coste del continente africano la quale condusse milioni di 

neri nel nuovo mondo. Nel caso della schiavitù e della tratta atlantica 

gli schiavi africani venivano portati dall'altra parte del mondo della cui 

esistenza non avevano nessuna idea e proprio tale lontananza 

abbatteva ogni speranza di ritorno nella terra d'origine. Una volta 

arrivati sul suolo americano gli schiavi prendevano consapevolezza di 

aver ormai perso ogni contatto con il Paese di origine o con la società 

di appartenenza (Stella, 2000).  

Nel Mediterraneo, invece, spesso era difficile distinguere i ruoli di 

beneficiari e vittime della schiavitù poiché ogni uomo di mare sia esso 

un navigante o un abitante di località costiere o continentali poteva 

cadere in mano a corsari o nemici che lo avrebbero potuto ridurre in 
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schiavitù. Allo stesso tempo chiunque, dopo una maggiore diffusione 

di questa pratica, poteva divenire proprietario di schiavi senza 

necessità di fare eccezionali salti di fortuna. In sostanza nel 

Mediterraneo tutti potevano divenire beneficiare di una schiavitù di 

cui, tuttavia, avrebbero potuto diventare essi stessi vittime. 

Gli schiavi che non giungevano nel Mediterraneo provenivano 

ugualmente dal cuore dell'Africa e mediante tradizionali percorsi 

carovanieri transahariani giungevano agli sbocchi mediterranei in 

Tripolitania, Cirenaica, Tunisia e Algeria:  alcuni di essi venivano 

impiegati a livello locale ma la maggior parte venivano inoltrati verso 

l'impero Ottomano. Un altro tragitto destinato all'esportazione 

schiavile seguiva le vie marittimo-terrestri dei Paesi costieri 

dell'Africa Orientale verso il Mar Rosso e poi verso il Cairo e 

Alessandria per giungere alla penisola arabica, alla Persia o altri Paesi 

musulmani d'Asia (Piazza, 1983). 

Secondo gli studi che sono stati compiuti la presenza di schiavi nel 

mondo Mediterraneo è stata caratterizzata da tre componenti 

principali:   

 

• gli europei in primo luogo quelli dei Paesi occidentali, dei 

Balcani e dell'est che divennero schiavi in Medioriente e in 

misura minore nel Mediterraneo; 

• gli arabi e gli ottomani che divennero schiavi sia nel 

Medioriente che nel Mediterraneo;  
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• gli schiavi neri africani, la cui presenza è ricondotta 

esclusivamente all’area del Mediterraneo e, successivamente, al 

nuovo mondo1 (Bono, 2016). 

 

Le occasioni di rifornimento degli schiavi erano, principalmente, le 

azioni belliche che coinvolgevano i due grandi blocchi contrapposti 

nel Mediterraneo ovvero l'impero Ottomano e i suoi alleati da un lato 

e la Spagna, il Portogallo, l'Italia e loro alleati dall'altro. Questo 

confronto militare era fortemente sostenuto anche della Chiesa che 

vedeva in questo scontro un confronto fra Cristianità e Islam, fra 

cristiani e musulmani anche se tutto si svolgeva sullo sfondo di 

interessi di tipo politico, strategico ed economico (Bono, 1999). 

Pertanto, secondo quanto detto finora la schiavitù mediterranea che si 

affermò in età moderna fu una schiavitù che coinvolgeva europei o 

nordamericani che si proiettavano nei Paesi del Maghreb e dell'impero 

Ottomano e nell'africa. Per quanto riguarda il cuore dell'Europa si è 

ritenuto piuttosto a lungo che l'avvento del Cristianesimo avesse 

cancellato ogni forma schiavismo  ma nell'alto Medioevo e nei secoli 

XIII, XIV e XV fu possibile riscontrare delle forme servili che erano 

alimentate dall'importazione di schiave e di schiavi provenienti 

dall'Oriente Mediterraneo (Bono, 2016).  

Gli studiosi ebbero la tendenza di sminuire, o in alcuni casi, negare la 

presenza di schiavitù nell'età moderna ritenendo che la colonizzazione 

del nuovo mondo e lo sviluppo della tratta atlantica avessero estinto 

 
1 Soltanto occasionalmente qualche nero, inserito nella società europea o in quella 

musulmana, è divenuto egli stesso padrone di schiavi. La schiavitù mediterranea è 

stata peraltro segnata da altre presenze ancora, più o meno numerose e persistenti: 

ebrei e greci, guanci delle isole Canarie, nativi americani di diverse regioni, sparsi 

individui provenienti da altre parti del mondo (Bono, 2016). 
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quella pratica in Europa entro il Cinquecento; ciò era suggerito dal 

fatto che il possesso degli schiavi contraddiceva i valori religiosi e 

laici che facevano parte della tradizione cristiana e religiosa europea 

presente in età moderna. Sembra peraltro che le fonti storiche 

suggerissero che la presenza di schiavi e di schiave fosse esclusiva 

poiché riguardava gli ambienti di corte, le famiglie nobili o i titolari di 

alte cariche presenti nel corso dell’età moderna ma in realtà la 

schiavitù si proiettò anche aldilà della Rivoluzione francese, seppur in 

forme più ridotte, fino a tutta l'età napoleonica anche se a partire dal 

Settecento fu fortemente messa in discussione dei principi illuministi 

(Bono, 2016). 

Se confrontata con la schiavitù che si affermò nella sua forma 

Atlantica e con le presenze servili che si affermarono nel cuore 

dell'Europa, la schiavitù mediterranea non poté essere definita come 

un sistema ma, più precisamente, come una molteplicità di sistemi 

considerati come il frutto del protrarsi residuale della schiavitù 

medievale, domestica e di piantagione che dall'Africa si stagliò verso 

la penisola iberica e che si alimentava anche della tratta proveniente 

dal Mar Nero per mano ottomana.  

Le forme di schiavitù, inoltre, trovavano alimento sia dalle 

frammentarie correnti commerciali che dalla guerra corsara nella 

quale ebbe un ruolo rilevante per l'approvvigionamento di schiavi la 

pratica della cattura (Fiume, 2009).  

Addirittura in alcuni Paesi islamici furono presenti dei sistemi di 

selezione di personale maschile e femminile che sarebbe stato 

sottoposto ad una condizione di dipendenza con logiche e procedure 

diverse: tutte queste presenze schiavili si sono intersecate, e 

sovrapposte nell'area Mediterranea senza però contaminarsi 

definitivamente dando vita ad un sistema unitario. Inoltre, secondo gli 
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studi che sono stati condotti l'impossibilità di definire la schiavitù 

mediterranea come un sistema è determinato anche dal fatto che tale 

pratica non costituisse un fattore determinante per l'evoluzione 

economica di quell'area nel corso dell'età moderna, a differenza di 

molte altre parti e società nelle quali tali schiavitù si è affermata 

(Fiume, 2009a). 

In effetti, le società mediterranee, in epoca moderna, non sono state, a 

differenza di quanto accadeva nell'età Antica, delle società schiaviste 

ma soltanto delle società che presentavano al loro interno degli schiavi 

impiegati in vari settori e ciò era suggerito dal fatto che gli studiosi di 

quel fenomeno hanno rilevato vari scenari e situazioni circoscritte che 

si rifacevano a numerosi casi individuali non riconducibili ad un 

sistema unitario di schiavitù: un importante studioso di quel fenomeno 

fu Miguel Angel Ladero Quesada che ha affermato che in età moderna 

“fra gli schiavi vi erano tante differenti situazioni quante persone” 2 

(Bono, 2016). 

Nella iconografia lo schiavo, sia esso africano, europeo o musulmano, 

veniva sempre rappresentato con catene o altri impedimenti e con 

marchi corporali distintivi al fine di identificarlo e di prevenire ogni 

tentativo di fuga. Le catene, i collari e i pesanti anelli alla caviglia non 

solo permettevano di identificare uno schiavo ma allo stesso tempo 

rendevano impossibile una fuga impacciando ogni normale 

svolgimento di attività lavorativa 3 (Bono, 2016). 

Le marcature sul corpo deturpavano e sminuivano il valore 

commerciale dello schiavo ma, allo stesso tempo, avevano anche un 

 
2 Ladero Quesada cit. in Bono, 2016, p. 43. 

3 Era strettamente necessario costringere solo i galeotti al loro posto sul banco dei 

rematori, ma pur sempre in modo da non impacciare tutti i movimenti necessari per 

imprimere forza ai remi (Bono, 2016).  
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forte valore simbolico poiché, come ha rilevato Alessandro Stella 

(2000), tale pratica riduceva lo schiavo ad un animale degradato nella 

sua stessa dignità di essere umano poiché la marcatura era una pratica 

che riguardava esclusivamente il bestiame.  

La condizione servile di questi schiavi, inoltre, si accompagnava ad 

una forma di totale dipendenza, privazione di autonomia individuale e 

allontanamento dal proprio ambiente e dalla famiglia che provocava 

nel soggetto frustrazione, umiliazione e profonda nostalgia che 

venivano rese ancora più pesanti a fronte di condizioni di vita pessime 

caratterizzate da scarsità di cibo, angusti alloggi e lavori fortemente 

pesanti.  

Tuttavia, vi era un limite riconosciuto allo sfruttamento e ai 

maltrattamenti che venivano riservati agli schiavi e ciò era dettato dal 

fatto che il padrone voleva mantenere integra la sua proprietà 

caratterizzato per l'appunto dallo schiavo e pertanto la storia ci 

consegna numerosi casi di padroni che facevano curare i propri 

schiavi sostenendo le eventuali spese mediche (Del Piano, 2009). 

Nei casi in cui lo schiavo poteva riacquisire la libertà e la 

reintegrazione nel proprio Paese d'origine il ricordo delle sofferenze 

passate spesso veniva sommerso dalla gioia della ricuperata libertà. 

Sono molto poche le testimonianze di schiavi che  hanno ricordi 

positivi delle loro condizioni di vita e dei rapporti con i padroni 

(Bono, 2016).  

Allo stesso tempo sono stati rintracciati anche casi di alcuni individui 

che ritenevano migliore la loro condizione da schiavo piuttosto che da 

uomini liberi:  era molto dura in quegli anni la vita per gran parte della 

popolazione europea a causa dei disagi e della scarsità di cibo e 

pertanto uomini liberi che divennero schiavi poterono ottenere cibo e 
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un alloggio che la loro condizione da uomo libero non permise loro 

acquisire, destinandoli alla riduzione in schiavitù (Deschamps, 2018).  

I padroni intendevano salvaguardare perlomeno nell'aspetto i propri 

schiavi poiché spesso essi erano l'immagine riflessa di uno status 

symbol poiché incarnavano la forza lavoro che veniva sfruttata 

all'interno dell'economia familiare e statale.  

In effetti, la presenza schiavista in Europa e nel Mediterraneo si 

diffuse proprio perché la popolazione autoctona aveva piacere 

nell'ostentazione e nel comando anche se in alcuni casi l'acquisto e il 

mantenimento dello schiavo richiedeva ingenti spese rispetto 

all'assunzione di un servo salariato.  

Allo stesso tempo la motivazione ostentatoria spesso si 

accompagnava, oltre che ad un utilizzo lavorativo, anche ad un 

eventuale sfruttamento sessuale.  

Gli studiosi che prestarono attenzione alla pratica della schiavitù in 

Europa in età moderna erano concordi nell'affermare che gli schiavi 

svolgessero una funzione ostentatoria, decorativa e ludica e nei casi di 

schiave si aggiungeva anche la pratica dello sfruttamento sessuale 

(Pétré-Grenouilleau, 2010).  

Per quanto riguarda la schiavitù degli europei presso i popoli 

musulmani, essa fu dettata dal fatto che essi possedevano un alto 

valore di scambio per il prezzo di riscatto che poteva essere ottenuto:  

si riteneva, infatti, che al fine di sollecitare il riscatto da familiari e 

istituzioni in patria i padroni musulmani tendevano ad infliggere a 

questi schiavi europei disagi e maltrattamenti che però dovevano 

avere dei limiti ovvero garantire la sopravvivenza dello schiavo. 

Anche nel mondo musulmano la popolazione schiavista venne 

utilizzata per scopi lavorativi al fine di ottenere un profitto economico 
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non trascurabile anche se quell'area non venne definita una vera e 

propria società schiavista (Bono, 2016). 

 

 

 

 

1.2. Una geografia europea della schiavitù e della tratta  

Secondo gli studi che sono stati condotti la presenza di schiavi è stata 

densa e costante nei Paesi che si affacciano al Mediterraneo, nelle 

regioni e nelle città prossime alle rive. La composizione della 

popolazione servile comprendeva, oltre agli abitanti di quei Paesi, 

anche persone provenienti da più lontano come dal Sahra e dalle 

regioni confinanti col deserto, dalle rive settentrionali del Mar Nero e 

dalle steppe, dai Balcani e dai Paesi dell'Europa centro-orientale e 

settentrionale come nel caso di fiamminghi, olandesi, britannici, 

tedeschi e scandinavi (Dorigny e Gainot, 2016). 

Tra le aree che più beneficiarono di questo fenomeno della schiavitù e 

della tratta ritroviamo la penisola iberica che divenne sito di 

accoglienza di questo fenomeno fra la metà del Quattrocento e i primi 

decenni del secolo successivo per via dell'arrivo della componente 

nero africana. In particolare la penisola iberica divenne centro di 

snodo per destinare poi questi schiavi verso altre destinazioni: in 

effetti si stima che circa 150.000 africani siano stati condotti in 

Portogallo e poi da lì smistati in altre direzioni.  

Ma fu proprio nel Cinquecento che si registrò il livello massimo di 

importazione dei neri. A partire dal Seicento nella penisola iberica 

diminuì la presenza di neri africani a fronte di un aumento della 

componente magrebina, un fenomeno che riguardava anche l'Italia 

(Bono, 2016).  



24 
 

A partire dal Quattrocento Lisbona fu un grande centro di arrivo e 

distribuzione di schiavi neri e al suo interno raccoglieva un'alta 

percentuale di popolazione servile.  In effetti, si contavano quasi 

10.000 schiavi su 100.000 abitanti, circa il 10% della popolazione. Col 

passare del tempo questa presenza di schiavi aumentò notevolmente 

favorita anche dallo sviluppo urbano e dalla tratta che cominciò ad 

espandersi a livello internazionale; addirittura a Lisbona nacque la 

“Casa degli schiavi” un edificio che venne adibito a mercato continuo 

molto fornito e frequentato anche per favorire l'esportazione verso la 

Spagna e l'Italia. Un'altra città portoghese che registrò una notevole 

presenza di schiavi, circa il 10% della popolazione, fu Evora:  gli 

schiavi che vivevano in quell'area erano a servizio presso nobili, 

militari, funzionari ed ecclesiastici di alto rango.  

Inoltre, come suggeriscono gli studi condotti da Bono (2016), fu 

registrato un apice della presenza schiavi in Portogallo in seguito alla 

ribellione dei moriscos in Spagna tra il 1569 e il 1570: in quegli anni 

oltre ai neri, ai moriscos e ai magrebini si aggiunsero, nella comunità 

schiavile, anche gli indiani orientali; successivamente un declino di 

tale presenza si registrò nel corso del Seicento e quei pochi arrivi che 

si registravano provenivano principalmente dall'Africa occidentale e 

dalle isole (Vincent, 2007).  

In Spagna, invece, le due maggiori città atlantiche, ovvero Siviglia e 

Cadice, accoglievano gli schiavi neri provenienti delle Coste 

Occidentali dell'Africa ma, al tempo stesso, accorse anche un gran 

numero di schiavi provenienti dalle Americhe che si andavano ad 

unire agli indiani occidentali, ai moriscos, ai mori e ai turchi 4. 

 
4 Siviglia – il più grande mercato di schiavi del Mediterraneo – ne vennero condotti 

oltre 3.000 dopo la conquista di Malaga, sottratta ai musulmani (1487), e oltre 



25 
 

La presenza di questa comunità servile e di questi schiavi fu 

confermata anche dai dati che provenivano dai censimenti svolti a fini 

fiscali che registravano schiavi oltre che a Cadice e Siviglia anche a 

Cordoba, Granada e Valencia; quest'ultima città fu molto famosa per 

le sue caratteristiche e vicende: essa aveva accolto una comunità di 

un'accentuata varietà geografico-etnica poiché alle componenti 

maggioritarie costituite da neri, moriscos, mori, magrebini e turchi si 

aggiungevano anche i membri della popolazione delle Canarie, gli 

indiani d'America e persino gli indiani del subcontinente asiatico 

(Bono, 2016).  

Anche se la presenza schiavista si ridusse a partire dalla seconda metà 

del Seicento nel territorio iberico si registrò qualche eccezione come 

ad esempio nella città Portuale di Cartagena che nel 1670 ancora 

registrava una cospicua presenza di schiavi 5. 

Da non dimenticare l’arcipelago delle Baleari e, anzitutto, l’isola di 

Maiorca, dove fra il tardo Medioevo e l’età moderna la manodopera 

servile fu ampiamente impiegata nella coltivazione della canna da 

zucchero; altrettanto avvenne nelle isole Canarie. 

Inoltre, le fonti storiche hanno rilevato che la maggior densità di 

schiavi è stata registrata nelle città Mediterranee che si affacciano sul 

mare e che non necessariamente erano capitali di Stato come accade 

nel caso di Livorno che registrò una presenza più numerosa rispetto a 

 
4.000 dal regno di Granada a seguito della repressione dell’insurrezione dei 

moriscos (1569-71) nella regione montuosa delle Alpujarras (Bono, 2016). 
5 Le altre località spagnole, perlopiù in Andalusia, dove è stata rilevata una 

presenza servile: Almeria, Huelva, Jaén (oltre il 20% intorno al 1587, in 

maggioranza moriscos), Vera, Alcoy, Orihuela, nell’antico regno di Valencia, e 

ancora Jerez, Ecija, Osuna, Antequera. Altre presenze sono state segnalate in 

Catalogna, anzitutto a Barcellona, ovviamente, ma anche in Aragona, nei Paesi 

Baschi, in Galizia (Bono, 2016). 
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Firenze, o Marsiglia rispetto a Parigi, o Valencia rispetto a Madrid 

(Bono, 2016).  

Anche quest’ultima, divenuta capitale nel 1561, con l'arrivo della 

Corte e della fazione nobiliare e burocratica registrò un aumento della 

componente servile che contribuì ad un rapido sviluppo demografico.  

Nel Settecento anche in Spagna e in Portogallo i proprietari e i 

funzionari coloniali che fecero ritorno in patria conducevano con sé 

uno schiavo o due al massimo che restò al loro servizio: questa pratica 

determinò un guadagno per queste persone che iniziarono a portare gli 

schiavi in patria ai fini di commercio. Solitamente si offrivano spesso 

cuochi o giovani donne come balie per l'allattamento, oppure 

maggiordomi e donne di servizio (Phillips, 1991).  

La conoscenza che abbiamo del fenomeno servile nel Mediterraneo 

proviene da fonti locali, municipali e parrocchiali che hanno registrato 

non solo la presenza di questi schiavi ma anche le nascite dei figli di 

questi ultimi: grazie agli studi condotti da Bernard Vincent e 

Alessandro Stella nella penisola iberica dal XVI al XVII secolo fu 

possibile riscontrare una presenza continuativa di almeno 200.000 

schiavi e schiave (Martin Casares, 2015).  

In Italia, invece, la presenza servile è stata più marcata nel Sud e nelle 

isole, regioni che erano sotto il dominio spagnolo e in misura minore 

nel nord Italia: le città del nord che registravano maggiormente la 

presenza schiavile furono le città portuali come Genova, Livorno e 

Civitavecchia che erano sedi di flotte militari e che registravano una 

notevole quantità di schiavi che erano a servizio della marina o che 

svolgevano le mansioni di domestici presso privati.  
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Grazie agli studi condotti dal Francescano Benedetto da San Fratello 6,  

detto Benedetto negro, è stato possibile delineare le caratteristiche del 

fenomeno schiavile in Sicilia: nell'isola, in particolare, fu proprio la 

coltivazione della canna da zucchero a sollecitare la richiesta di 

rifornimento di schiavi che venivano trasportati dall'Africa 

settentrionale, perlopiù proveniente dall'attuale Libia o anche 

attraverso la rotta della penisola iberica, per lo più provenienti 

dall'area dell'Africa Occidentale.  

Questa pratica venne abolita solamente quando la medesima 

produzione di canna da zucchero venne realizzata anche nei territori 

americani cosa che abbatté le coltivazioni mediterranee e, di 

conseguenza, anche l'impiego di neri africani (Bono, 1999a). 

Una volta venuta meno questa coltivazione da canna da zucchero la 

presenza schiavile in Sicilia assunse le medesime caratteristiche della 

schiavitù mediterranea che abbiamo descritto nelle pagine precedenti. 

In particolare, si registrò un aumento degli schiavi in seguito alla 

conquista spagnola di Tripoli nel luglio 1510: fu a partire da questo 

momento che vennero trasportati a Palermo migliaia di schiavi 

perlopiù uomini. I primi studiosi della schiavitù in Sicilia valutarono 

la presenza di oltre 50.000 unità, costituenti circa il 4% della 

popolazione; ma come accade per tutte le altre regioni che erano poste 

sotto il dominio spagnolo anche in Sicilia la presenza servile comincio 

a scemare nel corso del Seicento, un andamento che si accentuò anche 

nel secolo successivo (Bono, 2009). 

 
6 Benedetto da San Fratello è stato un frate francescano che è vissuto nel Cinquecento a 

Palermo. Dopo essere divenuto superiore nel convento dove ha vissuto ha approfondito i 

suoi studi storici sulla Sicilia cinquecentesca concentrandosi in particolare sul fenomeno 

schiavile di quegli anni.  
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Tuttavia, la città italiana che presentava il maggior numero di schiavi 

fino a 20.000 solo nel primo decennio del Seicento fu Napoli: qui si 

affermò il fenomeno degli schiavi statali che venivano impiegati nelle 

galere e presso alcune costruzioni pubbliche come ad esempio quella 

della Reggia di Caserta.  

In Puglia le presenze vennero documentate dai battesimi e dalle 

compravendite che si svolsero fra il Cinquecento e Seicento in 

numerose località come Bari, Lecce, Taranto, Barletta, Monopoli, 

Fasano e Mola. 

Per quanto riguarda la Calabria la presenza di schiavi neri era 

fortemente diffusa in città come Reggio, Catanzaro, Cosenza, Crotone, 

Palmi, Seminara e in altri centri minori (Bono, 2016). 

In Abruzzo era stato istituito un famoso mercato di schiavi presso la 

fiera di Lanciano; mentre in Sardegna la presenza di schiavi era stata 

avviata dal Medioevo in poi e si protrasse, seppur in misura minore, 

fino ai primi anni dell'Ottocento: a Cagliari venivano fatte numerose 

vendite di schiavi ad opera dei corsari privati e di membri della 

Marina Statale.  

A Roma invece qualche centinaio di schiavi si trovava presso la corte 

pontificia 7 e le case dei nobili, degli ambasciatori e dei notabili. 

La città italiana con la maggiore densità di schiavi fu Livorno, per la 

presenza della flotta dei cavalieri di Santo Stefano e per una 

conseguente diffusa servitù domestica; dal finire del Cinquecento il 

suo porto divenne il crocevia più attivo dell’attività corsara e dei 

commerci mediterranei (Anselmi, 2000). 

 
7 Il più noto schiavo del papa fu certamente l’andaluso-maghrebino Leone 

l’Africano, già al-Hasan al-Wazzan – che dal papa Leone X, Giovanni de’ Medici, 

prese il suo nome cristiano –, al quale Natalie Zemon Davis ha dedicato una 

magistrale biografia, indagandone a fondo la personalità (Bono, 2016).  
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A Firenze, Pisa, Lucca, Siena vi furono schiavi domestici e anche 

pubblici, impiegati alla corte medicea e presso istituzioni ed enti vari.  

Anche a Genova e in altre città e località più piccole della Liguria si 

registrò la presenza schiavile cosa che non si potrebbe dire per 

Venezia dove l'elemento servile era esiguo se non del tutto assente. I 

motivi di questa assenza furono le circostanze politiche che 

impedirono il formarsi di una comunità servile: in sostanza si voleva 

evitare ogni contenzioso con l'impero turco. 

Per quanto riguarda gli altri stati italiani preunitari specialmente quelli 

collocati al centro e al nord si registrarono presenze minori rispetto al 

meridione e alle isole: tali presenze seppure esigue furono registrate a 

Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Bergamo, Brescia, Verona e Udine 

(Bono, 2016).  

Nel Cinquecento l’isola di Malta si trovò, per via della sua posizione 

geografica, al centro della guerra corsara mediterranea: la flotta 

maltese produceva un flusso costante di schiavi che venivano 

impiegati come rematori sulle galere, presso la popolazione locale o 

nelle attività di esportazione. Anche a Malta come molti altri Paesi 

mediterranei il fenomeno servile affonda le proprie origini nel 

Medioevo: tale presenza aumentò fino al Cinquecento quando si 

registrò a Malta un migliaio di schiavi tra uomini adulti, donne, 

fanciulli e bambini, vecchi e malati: tali schiavi venivano impiegati 

nelle galere, nei lavori pubblici, in ambito domestico e così via. 

La Francia, invece, fu meno coinvolta in queste vicende mediterranee 

e nel fenomeno servile dell'età moderna se non nell'ambito della 

gestione della flotta: le navi francesi, in effetti, si occupavano di 

sbarcare a Marsiglia schiavi mori o giovani schiave che venivano 

impiegate come domestiche nelle case dei nobili. Col passare del 

tempo nel Settecento in Francia cominceranno ad arrivare gli schiavi 
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provenienti dai Caraibi e da alcuni territori coloniali trasportati in 

Europa ad opera dei loro padroni.  

Tuttavia, tale presenza in Francia contraddiceva un principio molto 

forte nel regno ovvero il principio più volte affermato dalla corona che 

recitava “non vi sono schiavi in Francia” ma, tuttavia, la presenza di 

schiavi nelle galere francesi non mise minimamente in discussione 

tale principio vi era solo il timore che ciò si potesse verificare ma in 

concreto nulla si verificò. Nel corso del Settecento gli arrivi 

continuarono agevolati dai Capitani di navi negrieri poiché questi 

nuovi schiavi erano oggetto di compravendita e di doni (Stella e 

Vincent, 1996). 

Dagli inizi del Cinquecento e lungo tutto il secolo seguente si 

evidenziarono tracce di schiavi anche nel territorio inglese: si trattava, 

più che altro, di neri africani che venivano acquistati nelle coste 

dell'Africa e portati in Inghilterra oppure di turchi e magrebini 

acquistati nei Paesi mediterranei o catturati in occasione di conflitti 

corsari o in occasione di loro sbarchi nel suolo britannico. Come 

accade per la Francia anche in Inghilterra si verificò l'arrivo, nel corso 

del Settecento, di schiavi servitori a seguito dei loro padroni che erano 

i proprietari delle piantagioni, i militari in servizio nelle colonie o i 

Capitani degli Ufficiali della Marina mercantile; si contarono anche 

numerosi arrivi di schiavi clandestini perlopiù giovanissimi e bambini 

che venivano condotti da militari o da equipaggi negrieri impegnati 

nella tratta atlantica (Bono, 2016). 

Anche per l'Inghilterra la presenza di schiavi contraddiceva con 

l'affermazione del principio che ogni schiavo che toccava il suolo 

britannico riusciva a recuperare la libertà ma tale principio valeva 

solamente nei confronti di corsari musulmani che venivano catturati 

nel Mediterraneo sulle coste meridionali britanniche in seguito ai loro 
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sbarchi per tentare qualche colpo o costretti dal maltempo o da altre 

circostanze.  

Anche nel cuore dell'Europa è stato registrato un afflusso di migliaia 

di prigionieri schiavi turchi, militari e civili precisamente nei territori 

asburgici e tedeschi tra il Seicento e il Settecento. In Germania la 

presenza maggiore viene registrata in Baviera anche se una minoranza 

fu registrata anche in regioni più lontane sino a toccare il Mare del 

Nord. Anche le popolazioni civili potevano essere ridotte in schiavitù 

a meno che i patti non prevedevano diversamente; i combattenti che si 

arrendevano potevano ottenere la libertà personale, mentre una 

resistenza a oltranza preludeva a stragi e a riduzioni in schiavitù 

indiscriminate. Altri turchi vennero portati in territori germanici al 

seguito di qualche combattente o viaggiatore su fronti e paesi 

mediterranei (Stella, 2000). 

 

 

 

1.3. Le rappresentazioni degli schiavi nella letteratura e nelle 

tradizioni popolari   

Le numerose notizie che abbiamo della condizione degli schiavi nel 

Mediterraneo e nel Medio Oriente ci provengono da numerose 

memorie e testimonianze che hanno arricchito il patrimonio letterario, 

e artistico delle popolazioni mediterranee in merito a questa tematica. 

Nella letteratura la figura più importante e, al tempo stesso, più 

emblematica è quella di Miguel Cervantes de Saavedra  che per 

cinque anni fu schiavo ad Algeri, precisamente tra il 1575 e il 1580:  

nel corso di questa prigionia egli si confrontò con il terribile Pascià 

Hasan veneziano.   
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Le sue vicende da schiavo vennero rievocate nella sua opera più 

famosa, Don Chisciotte, nel quale sono impresse le figure e i luoghi 

della sua vita da schiavo nella città barbaresca.  

Ad Algeri vi era un altro importante uomo che divenne schiavo 

ovvero il poeta siciliano Antonio Veneziano: i suoi versi e le sue opere 

trovarono ispirazione non solo nel periodo di prigionia ma anche nella 

sofferenza per la lontananza dalla donna amata, nascosta sotto lo 

pseudonimo di Celia (Bono, 2016). 

Le prime tracce letterarie della fuga di schiavi possono essere 

intraviste nel Pantagruel di Francois Rebelais, mentre nel 

componimento poetico settecentesco di Giuseppe Parini veniva 

descritto il ritorno a di migliaia di schiavi redenti che erano  “segnati 

dai piè rosi e stanchi di servil ferro”.  

Nel patrimonio della letteratura che ricomprende tracce di queste 

testimonianze del Settecento vi è anche la sarcastica battuta 

dell'Arlecchino goldoniano che, al fine di descrivere il suo soggiorno a 

Tripoli dove vi erano spesso schiavi veneziani, contraddiceva la 

condotta barbara tradizionalmente associata ai magrebini: 

 

“Qual apprensione vi reca questo nome di Barbaria? Credete che 

siano barbari i popoli di questa nazione? V’ingannate. Così si chiama 

questa parte dell’Affrica che contiene più regni; però si rispetta qui 

pure l’umanità e la giustizia”.  

 

Un altro letterato che dovette fare l'esperienza di cattura e di 

detenzione fu il toscano Filippo Pananti che nel 1813 divenne schiavo 

solo per poco tempo dato che vennero trovati in suo possesso un 

passaporto britannico che gli permise di riprendere il suo viaggio. 

Qualche anno dopo, quando ormai era stata prodotta una ricca 
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letteratura in merito a questa tematica, venne pubblicata la sua opera 

Avventure e osservazioni sopra le coste di Barberia del 1817  che 

raccontò quel periodo della sua vita (Bono, 1999). 

A partire da quegli anni le vicende di schiavi hanno ispirato novelle 

romanzi e numerose composizioni letterarie come ad esempio Gio. 

Battista il moro, novella maltese, del 1859 che offriva anche una 

testimonianza storica delle vicende di schiavi.  

Nel quadro della schiavitù mediterranea è necessario citare una 

importante opera della scrittrice austriaca per ragazzi Sophie 

Worishofer ovvero Unter Korsaren del 1927 che racconta le vicende 

di un quindicenne napoletano, Mattia, imbarcato su una nave negriera, 

che era stato vittima di corsari tripolini e solo dopo numerose 

disavventure e dopo un periodo da schiavo è riuscito a tornare 

felicemente in patria.  

Appartenente, invece, al genere noir è l'opera La schiava di Granada 

delle 2011 le cui vicende sono ambientate nella Spagna di Filippo II 

ad opera di Agustin Sanchez Vidal (Bono, 2016).  

Un altro importante romanzo è Fatimaddalena. La schiava della città 

d'Erba scritto nel 2011 da Gianni Donati e Piero Montali: in 

quest'opera si narrano le vicende della donna algerina Fatima che è 

stata catturata nell'incursione dei Cavalieri di Santo Stefano nel 1707. 

Nel corso della sua prigionia essa venne ribattezzata con il nome 

Maddalena. Gli autori al fine di realizzare questo romanzo non si sono 

solamente lasciati guidare dalla fantasia e dalla sensibilità, ma si  sono 

anche ampiamente documentati in merito alle vicende della schiavitù. 

in quegli anni.  

Come possiamo vedere la letteratura europea è piena di queste tracce 

del patrimonio di memoria riguardante la vita di centinaia di migliaia 

di esseri umani che erano divenuti schiavi presso le rive del 
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mediterraneo e la medesima quantità di testimonianze può essere 

riscontrata anche nelle letterature orientali.  

Per quanto riguarda la letteratura italiana, essa è molto ricca di 

memoria per quanto riguarda la novellistica e il teatro.  

Accanto al patrimonio letterario ritroviamo anche il patrimonio delle 

tradizioni popolari costituiti da canzoni, racconti, leggende e proverbi 

che contengono il riflesso di quelle esperienze e di quei sentimenti di 

prigionia che si sono tramandati nei secoli. In merito a queste 

tradizioni popolari occorre citare il significativo contributo di Renzo 

De Felice (Bono, 2016).  

Il suo contributo a riguardo fu, più che altro, un complesso di canzoni 

popolari; ricordiamo in questa sede alcuni versi celebri:  

 

All’armi, all’armi, la campana sona 

li turchi sunnu giunti alla marina 

cu’ havi scarpi rutti si li sola 

ca iu mi li sulavi stamatina. 

 

Questi versi ricordano le incursioni corsare che permettevano di 

catturare schiavi cristiani e musulmani, incursioni che spesso 

andavano ad affiancare i saccheggi dei corsari al fine di ottenere 

schiavi e schiave.  

Alle memorie alle testimonianze di questo passato di schiavitù non 

appartengono solamente le opere letterarie e gli scritti ma anche 

luoghi, edifici e oggetti che ricordano le vicende di questi schiavi 

mediterranei, ad esempio:  
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• nell’isolotto di Gorée di fronte a Dakar vi era una casa degli 

schiavi;  

• in una piccola strada di Lisbona vicino al mare vi era il Pozzo 

dei negri che faceva loro da tomba;  

• bagni e prigioni di schiavi, piazze, logge, spiagge dove si 

faceva mercato o si eseguivano le condanne a morte;  

• luoghi di preghiera e luoghi di assistenza sanitaria (Bono, 

2016).  

 

Per quanto riguarda le opere d'arte occorre citare il capolavoro Le 

nozze di Cana del Veronese e altre opere della pittura europea 

rinascimentale dove gli schiavi e le schiave di colore venivano 

rappresentate come eleganti paggi e devoti servitori presso gli 

aristocratici loro padroni e padrone. 

Mentre per le sculture occorre citare i Due schiavi di Michelangelo 

che erano stati realizzati per la tomba di Giulio II e che dalla fine del 

Settecento sono esposti al Louvre (Del Piano, 2009). 

Accanto a queste opere vi sono anche le pitture votive ovvero gli ex-

voto di umili schiavi europei come ad esempio le statuette di legno di 

schiavi in devota preghiera che sono esposte nel museo di storia della 

città di Amburgo oppure le preziose figurine di schiavi turchi che 

figurano tra le porcellane del museo di Dresda: tutte queste opere 

fanno parte di un'unica rassegna che ci spinge a analizzare le 

dimensioni di una memoria di un passato schiavista che deve essere 

conservato poiché dense di rigore storico.  

Proprio questo rigore storico segna l'opera del Padre carmelitano 

Jeromino Gracian de la Madre de Dios  che nel suo Tratado de la 

redencion de cautivos en que se cuentan las grandes miserias que 
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padecen los cristianos  del 1616 descrive le sofferenze, i disagi 

materiali prodotti dalle malattie, la fame, gli stenti spirituali e i rischi 

continui e pressanti a cui gli schiavi andavano incontro se non 

osservavano i comandamenti e i precetti dettati (Fiume, 2009). 

Nella sua Storia della barbarie il padre Dan elenca ben Ventitrè 

diversi tipi di supplizi con i quali i Turchi e i Barbareschi fanno 

crudelmente morire gli schiavi cristiani addirittura alcuni di questi 

supplizi vengono rappresentati ad opera delle rappresentazioni inserite 

nell'edizione olandese del 1684.  

Nelle numerose lettere e nei racconti di schiavi cristiani e di schiavi 

nel Mediterraneo si trovano espressioni di sofferenza, di disperazione, 

di augurio che sopraggiunga la morte di rassegnazione, di speranza o 

di riconoscenza verso il padrone che aveva manifestato una qualche 

forma di benevolenza: ad esempio lo schiavo turco Mustafa 

Magiungizade  che divenne schiavo alla fine del Cinquecento fu 

l'autore di uno di più doloranti diari di schiavitù (Bono, 2016).  

Tra le sue pagine si leggono seguenti versi:  

 

Quanto è duro per i musulmani 

Trovarsi sotto il potere dell’infedele. 

Non chiedere cosa soffra il prigioniero, 

Non si può dare risposta, 

Non si può contare tutto il male 

Sopportato sotto il potere dell’infedele. 
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1.4. La vita nella casa padronale  

Le tipologie di mansioni che venivano affidate agli schiavi o alle 

schiave dipendeva, principalmente, dalla condizione sociale della 

famiglia a cui appartenevano anche se l'attribuzione delle mansioni 

dipendeva anche dalle capacità e dall'esperienza del singolo schiavo. 

La vita all' interno della casa padronale per gli schiavi, nell'età 

moderna, prevedeva un notevole impegno di lavoro perché gli schiavi 

dovevano fornire alla famiglia tutti quei servizi e quei beni che oggi 

sono disponibili in commercio e che ci provengono dall'industria. Le 

mansioni più diffuse riguardavano il trasporto dell'acqua dalle fontane 

o dai pozzi, il trasporto della legna, lo smaltimento dei rifiuti, la cura 

dei cortili, la cura degli animali nelle stalle e così via; anche i lavori 

che tradizionalmente fanno parte del menage  familiare a quel tempo 

richiedevano più fatica e più tempo come ad esempio il lavaggio del 

vestiario e della biancheria per il quale gli schiavi si recavano presso 

le rive dei ruscelli, la preparazione del cibo che comprendeva anche 

l'impasto e la cottura del pane per l'intera famiglia e la servitù, il 

processo di essiccazione e di trattamento per alcuni cibi destinati in 

una lunga conservazione, la produzione di conserve, confetture, 

succhi, estratti e liquori che venivano ricavati dalla frutta o dalle erbe 

aromatiche, i lavori di filatura, tessitura e cucitura che 

rappresentavano parte fondamentale delle attività domestiche (Bono, 

2016). 

Se l'interno di una casa padronale vi erano più schiavi era 

consuetudine attribuire a ciascuno di essi uno specifico compito 8, ma 

 
8 Nel testamento del 27 luglio 1519, Pedro de Portocarrero nomina fra i suoi 

schiavi «Jorge y Juan Peres cozinero…Catalina la labandera», cuoco e lavandaia 

dunque, mentre Juan de la Camara viene ricordato per i suoi buenos servicios nel 

curare il padrone malato (Bono, 2016). 
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non erano rari i casi di schiavi o di schiave che allietavano la vita 

familiare e sociale dei loro benestanti padroni con musica, canti e 

danze. 

Spesso i padroni riponevano una piena fiducia nel proprio personale 

servile tanto da affidargli i compiti estremamente delicati come ad 

esempio la cura dei figli anche a partire dalla più tenera età: in effetti 

alcune schiave venivano impiegate nella pratica dell'allattamento 

poiché preferite rispetto al ricorso a delle balie esterne che avrebbero 

richiesto maggiore sorveglianza.  

Questa tendenza, tuttavia, non riguardò tutti i Paesi poiché in qualche 

Paese europeo vi era una certa reticenza nei confronti delle nutrici 

nere o comunque non cristiane mentre ad Algeri, ad esempio, 

numerose schiave cristiane allattavano bambini musulmani (Del 

Piano, 2009).   

Gli schiavi, inoltre, erano molto utili anche nella cura di persone 

malate o bisognose di assistenza. Non di rado, ovviamente, i bambini 

e le schiave che ricoprivano le mansioni di baby-sitter si 

affezionavano l'uno all'altro 9. Inoltre, accadeva spesso che i 

proprietari, ormai sicuri della capacità e della fedeltà dei propri 

schiavi, li scegliessero anche come guardiani, custodi, guardie del 

corpo, valletti, camerieri personali o di altri familiari o li impiegavano, 

se possedevano l'istruzione specifica o se avevano imparato in seguito 

ad un'adeguata formazione, come segretari, contabili, collaboratori in 

 
9 A suor Mariana de Santa Clara, fondatrice di un convento di clarisse in quel di 

Murcia, ammalatasi gravemente, i familiari inviarono due schiave nere; le altre 

religiose «se divertían con ellas, y gustaban oírlas muy y hablarlas» Da dove 

vengono queste citazioni? Citare sempre le fonti Germain Moüette, schiavo in 

Marocco, si occupava di sorvegliare un ragazzino, in alternativa al più gravoso 

lavoro di macinare il grano; un maltese nell’ottobre 1778 affrancò uno dei propri 

schiavi come ricompensa per l’efficace impegno nella cura del figlio (Bono, 2016). 
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compiti di direzione e di gestione della casa, di imprese aziende. 

Capitava spesso che fosse lo stesso padrone ad istruire lo schiavo per 

farne un abile collaboratore 10 (Vincent, 2007). 

Naturalmente, la fiducia che il padrone riponeva nello schiavo e 

l'espletamento di compiti che avevano una certa importanza permisero 

a molti di essi di migliorare la propria vita da schiavi non solo dal 

punto di vista materiale ma anche per quanto riguarda una maggiore 

libertà di movimento che veniva concessa, l'acquisizione di stima e 

considerazione all'interno della famiglia e all'interno dei rapporti con 

che il padrone aveva con altre persone.  

La storia ci consegna numerosi esempi fortunati di soggetti che prima 

di divenire schiavi avevano maturato molto esperienza professionale e 

che mostravano particolari capacità di apprendimento e di inserimento 

in un nuovo contesto sociale ma queste persone costituivano 

naturalmente una piccola parte del numero totale degli schiavi 11 

(Bono, 2016). 

Gli schiavi che avevano la fortuna di lavorare alle dirette dipendenze 

di persone ai vertici del potere o comunque di persone private 

conducevano una vita migliore rispetto agli schiavi pubblici che erano 

costretti a condurre duri lavori anche se poteva avvenire il passaggio 

dalla condizione di schiavo privato alla condizione di schiavo 

pubblico. Tuttavia, più sfavorevole era invece la condizione dello 

schiavo che veniva dato in affitto dal padrone, una pratica che era 

egualmente diffusa sia nel contesto islamico che in quello europeo. 

 
10 Un mercante messinese, Luchetto de Carro, nel 1540 riuscì ad affidare a un suo 

schiavo la contabilità di casa e dell’impresa (Bono, 2016). 
11 Hark Olufs, originario della piccola Amrum, una delle isole Frisone 

settentrionali, fu acquistato nel marzo 1724 dal bey di Costantina, di cui divenne 

uomo di fiducia; la gratitudine del bey gli consentì nel 1736 il ritorno in patria dove 

fu accolto come un eroe, come narrato nell’epigrafe della sua tomba (Bono, 2016). 
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L'affitto che spettava il proprietario veniva calcolato alla giornata e i 

compiti e le condizioni che venivano riservati a questi schiavi erano 

molto vari. Per qualche proprietario, come ad esempio una vedova o 

una donna nubile che non possedesse alcuna attività o eredità, dare in 

affitto uno schiavo poteva essere l'unica fonte di sostentamento. 

L'affitto da parte dei proprietari di schiavi poteva coinvolgere anche la 

Marina statale o un singolo armatore: per il proprietario questo 

rappresentava un buon affare ma per lo schiavo passare da una 

situazione domestica al banco di una galera rappresentava una 

situazione drammatica (Fiume, 2009). 

La persona che prendeva in affitto lo schiavo se ne assumeva la 

responsabilità e si occupava del suo mantenimento per la durata di 

tutto il contratto d'affitto che stabiliva anche i lavori che potevano 

essere eseguiti dallo schiavo. Solitamente si trattava di lavori molto 

pesanti, occasionali e necessari in casa (Bono, 2016).  

In questo periodo lo schiavo poteva essere vittima di incidenti e 

malattie oppure compiere azioni illecite oppure ancora tentare la fuga 

per evadere da questa situazione: tutte queste eventualità erano 

regolate da norme di carattere pubblico o d'accordi tra i singoli 

contraenti ma l'affittuario, sostanzialmente, assumeva una parte di 

responsabilità ed i rischi. Uno schiavo, se aveva un certo valore, 

poteva essere dato anche come pegno per un prestito o per un altro 

motivo ma ciò comportava precisi accordi per quanto riguarda il 

mantenimento, la custodia e il rischio di fuga 12. 

 
12 A Malaga una coppia nel febbraio 1516 consegnò al bachiller Diego de Valencia 

una schiava quindicenne a garanzia di un prestito di 9.000 maravedís (Bono, 2016).  

 



41 
 

Dato che lo schiavo veniva considerato come un qualsiasi bene esso 

poteva essere, addirittura, pignorato dal fisco a garanzia di un debito 

che il suo padrone doveva assolvere (Piazza, 1983) 

 

 

 

1.5. I metodi per ottenere il ritorno alla libertà  

Tutti gli schiavi di qualunque nazionalità e di qualunque razza 

coltivavano, nel corso della loro prigionia, il desiderio di tornare alla 

libertà ma non per tutti erano praticabili le medesime vie, né tutti 

avevano le stesse possibilità di acquisire tale libertà e fare rientro in 

patria. Il destino di ciascuno schiavo dipendeva fortemente dalla 

propria appartenenza originaria, dalle differenze di censo, dalle 

condizioni socio-economiche individuali e dalle circostanze. 

Le vie per riacquisire la libertà erano numerose vi era la liberazione, il 

riscatto e lo scambio che implicavano il ritorno in patria; mentre altre 

vie, ad esempio, prevedevano l'integrazione nella società di 

accoglienza. Gli schiavi europei avevano più possibilità di fare rientro 

in patria, gli schiavi in Europa nella maggior parte dei casi 

condividevano il destino dell'assimilazione nel Paese di schiavitù; la 

maggioranza tornava, effettivamente, libera ma senza poter fare 

rientro in patria (Bono, 2016).  

Tale libertà sopravveniva per volontà del padrone quando già la 

persona era integrata nella società di nuova appartenenza e quando 

avesse acconsentito alla conversione religiosa. Per gli schiavi europei 

che si trovarono nel Maghreb e nel Medioriente, ad esempio, il ritorno 

in patria fu concesso grazie al pagamento di un riscatto da parte di 

parenti, da parte di istituzioni o da parte di ordini religiosi che si 

occupavano di compiere quest'opera caritatevole. Il riscatto riguardò, 
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infatti, più gli schiavi europei e non quelli musulmani e ciò fu 

determinato da alcuni fattori diversi e indipendenti fra loro ovvero la 

tendenza all'assegnazione ad una sorte derivata dalla volontà divina, la 

minore disponibilità di risorse finanziarie, il consapevole intento di 

non incoraggiare l'impegno europeo alle catture. Da parte cristiana si 

suggeriva di frenare le catture musulmane mediante la sospensione o il 

rallentamento del riscatti nel dubbio che è quell’afflusso di denaro 

incentivasse l’attività corsara barbaresca (Turi, 2012). 

Occorre precisare che vi è una importante differenza tra il destino che 

riguardò gli schiavi affrancati e quelli riscattati o scambiati poiché 

coloro che tornavano liberi grazie alla concessione di libertà da parte 

del proprietario generalmente restavano integrate nella società del 

Paese di schiavitù, i riscattati tornavano nel proprio paese di origine. I 

neri africani furono esclusi da questa pratica del riscatto che avrebbe 

concesso loro il ritorno alla propria terra d'origine poiché essi non 

avevano la possibilità di stabilire contatti con i propri parenti, con 

cittadini e istituzioni che avrebbero potuto intervenire in loro favore. 

L'unica speranza riguardava l'affrancamento che avrebbe concesso 

loro l'uscita dalla condizione servile e l'integrazione nella società che 

li aveva accolti (Fiume, 2009).  

Degli scambi riuscirono a beneficiare sia gli schiavi musulmani che 

gli schiavi cristiani ma non in eguale misura poiché quasi sempre i 

musulmani riuscirono a ottenere un rapporto di scambio più 

vantaggioso poiché il loro valore medio era inferiore rispetto a un 

cristiano divenuto schiavo. In sostanza il rapporto prevedeva lo 

scambio di un cristiano con 2-3 musulmani: tale rapporto si è 

mantenuto a lungo e scandiva costantemente gli scambi che venivano 

praticati. Per gli schiavi europei era più frequente questo movimento 

di “andata e ritorno” poiché le istituzioni di appartenenza si attivavano 
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nel cercare di recuperare questi cittadini caduti in schiavitù sia 

mediante iniziative private che coinvolgevano persone benestanti sia 

mediante le organizzazioni che si occupavano di concedere il riscatto 

per i ceti meno abbienti (Del Piano, 2009).  

Questa disponibilità europea ben si sposava con l’interesse 

musulmano di ottenere profitto dai riscatti che generavano un flusso di 

denaro molto importante per l'economia degli stati barbareschi. Nei 

Paesi musulmani, invece, non vi furono quelle strutture organizzative 

e quelle istituzioni in grado di finanziare i riscatti poiché da parte 

musulmana si preferivano gli accordi di scambio che venivano trattati 

e conclusi dai diretti interessati e da parenti e amici con l'ausilio di un 

intermediario 13. 

Tuttavia, complessivamente gli schiavi in Europa trovavano la morte 

nella condizione di schiavitù ma l’affrancamento e l'integrazione della 

società rappresentavano la sorte più comune quando riuscivano a 

sopravvivere (Bono, 2016). 

In effetti per quanto riguarda la liberazione e l'affrancamento gli 

storici hanno affermato che la liberazione sopraggiungeva nel 

momento in cui finiva la condizione schiavile e in seguito ad eventi 

bellici per mare o per terra 14. Tale liberazione riguardava 

principalmente gli schiavi che erano addetti al remo sulle galere o a 

 
13 Una svolta innovatrice ci fu nella seconda metà del Settecento, quando il sultano 

del Marocco e poi altri governanti di stati islamici nel quadro di trattati di pace e di 

commercio con stati europei concordarono il ritorno in patria di molti musulmani 

ancora detenuti in Europa (Bono, 2016). 
14 Da ognuno di questi eventi derivavano a vantaggio della parte vittoriosa sia la 

cattura di prigionieri, dunque di schiavi, sia la liberazione appunto di un certo 

numero di correligionari dei vincitori, se si trovavano forzatamente presenti dalla 

parte dei nemici. Molto spesso dunque una cattura coincideva con una liberazione: 

due eventi contemporanei, di segno ben diverso per gli uni e per gli altri (Bono, 

2016).  
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servizio sulle navi. Anche gli attacchi da terra del nemico erano 

benefici per questi schiavi poiché in queste occasioni la popolazione 

locale di veniva schiava mentre gli schiavi potevano tornare liberi. 

Talvolta, forse spesso, da parte europea – e verosimilmente anche da 

parte musulmana – in caso di necessità i correligionari galeotti sottratti 

al nemico venivano destinati a integrare i vuoti sui banchi dei 

rematori, almeno per qualche tempo (Bono, 1999). 

La pratica dell'affrancamento, invece, prevedeva il ritorno alla libertà 

per volontà del padrone liberandolo da ogni vincolo riguardante la 

servitù. Il proprietario giungeva a questa decisione spinto da 

motivazioni diverse ma la più comune riguardava la volontà di 

compiere un atto misericordioso gli occhi di Dio a vantaggio della 

salvezza della propria anima o a sconto della pena nell'aldilà; a questo 

motivo di tipo religioso si affiancò anche la volontà di manifestare la 

propria riconoscenza allo schiavo per gli anni di servizio al suo fianco 

oppure la volontà di riparare allo sfruttamento e all'ingiustizia 

esercitata nei riguardi della persona ridotta in schiavo. 

Nell’affrancamento lo schiavo ritornava libero riacquistando tutti i 

propri diritti e facoltà e tale misura poteva essere stipulata anche 

mediante un atto notarile o mediante una scrittura privata che veniva 

firmata dal proprietario e che era fondamentale per l’affrancato se 

intendeva allontanarsi dalla località in cui era collocata la casa 

padronale. Nel mondo musulmano l'espressione della volontà 

liberatrice del proprietario valeva anche se veniva espressa soltanto 

oralmente se necessario testimoniata anche da terze persone 

(Deschamps, 2008) 

Del riscatto ne abbiamo parlato precedentemente ma accanto a questa 

forma tradizionale vi era un'altra che è stata oggetto di poca attenzione 

dalla letteratura ovvero il rilascio che veniva concluso in tempi rapidi 
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denominato “riscatto immediato”: le navi corsare con a bordo le 

persone catturate di solito innalzavano la bandiera bianca se 

intendevano manifestare la volontà di voler trattare subito il riscatto e 

in forma collettiva. Solitamente sceglievano di farlo perché la nave su 

cui viaggiavano era troppo piccola per trasportare tutti quei prigionieri 

o perché preferivano continuare senza alcun intoppo e alcun intralcio 

la campagna corsara programmata. In quei casi i corsari si 

accontentavano di una cifra ridotta e le vittime se si riusciva a 

concludere l'accordo potevano tornare alle proprie dimore e alle 

proprie occupazioni in breve tempo e senza essere andati incontro a 

sofferenze (Bono, 2016).  

Per quanto riguarda la forma di riscatto tradizionale le fonti storiche 

sottolineano il ruolo dell'istituzione e dell'associazione religiosa che si 

impegnavano nell’elargire le somme del riscatto e nel portare avanti le 

trattative ma in verità gli schiavi intraprendevano essi stessi le vie per 

ritornare alla libertà mediante l'auto riscatto o in alcuni casi la fuga. In 

effetti, nelle lettere che venivano spedite alla famiglia o ad altri 

interlocutori presenti in patria invocavano aiuto e sollecitavano il 

riscatto. Affinché la tratta del riscatto potesse essere avviata era molto 

importante che il padrone fosse disponibile:  capitava spesso che tali 

padroni non erano interessati al denaro che avrebbero potuto ottenere 

con il riscatto ma preferivano continuare ad avere alle proprie 

dipendenze lo schiavo al quale potevano essersi anche affezionati per 

via delle competenze e delle capacità di lavoro che difficilmente 

avrebbero potuto reperire altrove. Spesso i padroni rifiutavano di 

concedere lo schiavo poiché  avevano altri progetti per quest'ultimo 

come ad esempio affidargli un compito di fiducia o fargli sposare un 

membro della famiglia (Fiume, 2009).  
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Tuttavia, per gli europei che intendevano contribuire a questa pratica 

del riscatto era facile rivolgersi ai familiari, agli amici o a qualche 

istituzione da cui si sperava un aiuto; la prima cosa che essi facevano 

era far conoscere la condizione in cui erano caduti, indicare la località 

dove si trovavano, indicare il nome del proprietario, indicare le 

modalità mediante le quali lo avrebbero potuto raggiungere  e fornire 

tutte le dovute cautele da adottare. Capitava spesso che i congiunti che 

ricevevano queste lettere non si curavano della sorte del proprio caro e 

spesso le testimonianze sottolineano quelle forme di disperazione per 

lo schiavo che lanciava numerosi grida di aiuto che rimanevano, 

dall'altra parte, inascoltati (Phillips, 1991). 

Anche se inizialmente il riscatto dall'esterno fu una possibilità molto 

ridotta, col passare del tempo conobbe un aumento notevole tanto che 

nella seconda metà del XVIII secolo coinvolse una percentuale molto 

elevata di europei, fino il 60% fino all’estinguersi del fenomeno 

schiavile. Anche il riscatto che veniva elargito a favore degli arabi e 

dei turchi detenuti in Europa subì un incremento in questi anni ma si 

attestò sempre ad un livello al di sotto di quello che riguardò gli 

europei 15. 

Lo scambio fra europei e musulmani fu una delle pratiche derivate 

dalla reciprocità del fenomeno servile nel mondo mediterraneo; nello 

scambio si agì di solito a favore di singoli individui e forse anche per 

questa caratteristica quella pratica è rimasta in ombra rispetto alle 

 
15 A seconda della propria condizione sociale, delle conoscenze e «aderenze» di cui 

disponevano ma anche soltanto della gravità del proprio caso, alcuni europei 

riuscivano a procurarsi una lettera di raccomandazione di non poco effetto, poiché 

proveniva dagli uffici del regnante pontefice; in questo documento – definito littera 

hortatoria – si spronavano i fedeli a generose offerte; nei casi in cui un’intera 

famiglia o almeno alcuni membri erano ancora insieme si sperava di poter operare 

in tempo per evitarne la separazione e al benefattore che interveniva si 

assicuravano specifiche indulgenze (Bono, 2016). 
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attività di riscatto organizzate e pubblicizzate dai redentori pubblici. 

Lo scambio, anche negoziato da privati, riguardava talvolta più 

schiavi insieme (Bono, 2016). 

Il quadro completo delle vie che uno schiavo poteva intraprendere per 

il ritorno alla libertà deve ricomprendere anche l'azione intrapresa dai 

governi dal punto di vista diplomatico mediante pressione ed 

intimidazioni di carattere militare. Sul piano diplomatico la 

problematica degli schiavi trovava ampio spazio e permise la 

liberazione di interi gruppi specialmente europei. Le occasioni che 

permettevano al governo di imporre la liberazione degli schiavi 

riguardavano per esempio speciali visite presso ambascerie, nonché 

negoziati diplomatici per comporre crisi o eventuali scontri bellici. 

Pertanto, in questo caso erano i governi dei due Stati, ovvero lo Stato 

d'origine dello schiavo e lo Stato in cui si svolgeva il periodo di 

schiavitù, a colloquiare e nei casi più fortunati le trattative si 

concludevano in un paio d'anni ma in alcuni casi capitava che gli 

accordi erano soggetti a lungaggini, inadempienze e tergiversazioni 

(Del Piano, 2009). 

 

 

 

1.6. La reintegrazione dopo la libertà  

Quando non sopraggiungeva la morte nel periodo della schiavitù per 

malattie, per gli incidenti, per il logoramento del corpo e per 

l'avanzare dell'età, e se lo schiavo era fortunato aveva la possibilità di 

recuperare la libertà ed essere reintegrato nella società di accoglienza 

in qualità di  persona libera. Gli schiavi cristiani tornavano in patria 

riscattati e per prestare riconoscenza alle istituzioni e alle persone che 

si erano impegnate per il loro riscatto partecipavano a ripetute 
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processioni per le vie cittadine. Una volta acquisita la libertà il viaggio 

di ritorno veniva visto come un evento militare che permetteva di 

concludere un dramma esistenziale (Fiume, 2009).  

La loro integrazione nella società di origine era accompagnata, oltre 

che dalla gioia per della liberazione, anche dal dolore poiché lo 

schiavo una volta tornato veniva a sapere dei lutti o di altre sventure 

che avevano colpito i suoi cari; nasceva quel rancore nei confronti di 

tutti coloro che lo schiavo riteneva importanti e che non siano 

impegnati per la sua liberazione. Furono veramente pochi i casi di 

schiavi che ritornarono a casa arricchiti e il cui ritorno fu segnato da 

un vero e proprio trionfo o di schiavi che una volta affrancati dopo il 

rientro in patria vollero tornare di propria volontà nel paese di 

temporanea schiavitù poiché spinti da motivazioni pratiche e 

psicologiche. La liberazione e l'integrazione nella società di 

accoglienza ha assunto una rilevanza demografica e culturale 

significativa soprattutto per aree come la penisola iberica, l’area 

italiana, il Maghreb, le isole e le città costiere del mare interno, i 

Balcani e l'Europa centrale e orientale:  secondo una stima i Paesi 

europei hanno assimilato una massa umana maggiore di quanto non ne 

abbiano ceduto al pari degli europei che furono considerati come i 

nuovi arrivati nel mondo islamico: essi furono ugualmente molto 

numerosi (Bono, 2016).  

La condizione stessa dello schiavo, caratterizzata da soggezione e 

inferiorità al padrone  e all'intera società nel quale venne collocato, lo 

spinse, anche dopo aver acquisito la libertà, verso una graduale 

integrazione nel nuovo ambiente e ciò riguardò principalmente gli 

schiavi che erano stati inseriti all'interno di un contesto familiare e 

cittadino.  Anche nel caso della schiavitù europea è possibile 

riscontrare una minoranza di schiavi che fecero ritorno in patria al pari 
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di numerosi turchi, magrebini, ebrei o di altri abitanti delle Rive 

Mediterranee che riuscirono a fare ritorno nella terra natale. Tuttavia, 

il processo di assimilazione nelle società di adozione si qualificava 

come premessa per garantire la conversione alla religione di tale 

società:  coloro che si convertirono in misura maggiore furono gli 

schiavi in Europa e non gli europei presenti nel mondo islamico: ciò 

fu determinato da una  condizione particolare loro ricondotta ovvero 

che gli schiavi in Europa erano più lontani dalla propria terra di 

origine e più dispersi nel territorio europeo e di conseguenza avevano 

minori speranze che fosse destinato loro un riscatto e, pertanto, 

scelsero di accettare come definitiva la situazione in cui si erano 

venuti a trovare (Bono, 1999a).  

Gli schiavi domestici, ad esempio, una volta usciti dalla condizione 

servile mantenevano rapporti con l'ex padrone poiché permaneva 

quella condizione di dipendenza che veniva accettata spontaneamente 

e che portava, ugualmente, allo schiavo una qualche forma di 

beneficio 16.  

Questi schiavi resi liberi continuavano a dipendere dall'ex padrone e 

dai suoi familiari in qualità di lavoratori salariati in settori diversi; si 

contano anche numerosi matrimoni misti nei contesti europei (Bono, 

2016). 

La presenza schiavista aveva provocato una mescolanza di sangue con 

la popolazione libera che non poteva essere ignorata, una 

consapevolezza che determinò l'affermarsi negli anni successivi in 

molti paesi d'Europa di preoccupazioni per quanto riguarda la purezza 

 
16 A parte eventuali donativi del padrone all’atto della manumissione e lasciti 

testamentari, frequenti nei paesi cristiani e in quelli islamici, in questi ultimi i 

padroni senza figli, con i loro beni non di rado istituivano fondi inalienabili, di 

carattere religioso, il cui reddito andava a beneficio dei loro ex dipendenti. Questi 

potevano persino esserne nominati amministratori (Bono, 2016). 
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della razza. Numerosi furono i casi di bambini nati dall'unione 

occasionale di schiave con rispettivi padroni o con altri uomini liberi: 

tali figli venivano tacitamente riconosciuti e resi liberi dopo qualche 

anno in modo che la loro nascita schiavile potesse essere dimenticata 

(Fiume, 2009). 

Gli schiavi europei, una volta liberati e integrati nel mondo 

musulmano vennero denominati rinnegati e, in alcuni casi, riuscirono 

a costruirsi una posizione di potere, di prestigio e di ricchezza. Anche 

presso gli schiavi condotti in Europa e nel Mediterraneo dall'Africa 

Nera, dal Maghreb o dall'impero Ottomano si può riscontrare qualche 

caso di soggetti che riuscirono ad avere fortuna ed accrescere il livello 

di benessere di prestigio sociale, come nel caso di donne che grazie 

alla loro bellezza e intelligenza riuscirono a compiere una importante 

scalata sociale. Molti schiavi, allo stesso tempo, una volta divenuti 

anziani, malandati e disabili venivano dichiarati dei loro padroni 

“liberi” e lasciati in balia di se stessi: essi andavano così ad ingrossare 

le file di mendicanti che attanagliano le città europee in quei periodi 

(Bono, 2016). 
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Capitolo 2 

Verso l’emancipazione  

 

 

 

 

2.1. Quanti milioni di schiavi nel Mediterraneo?  

In merito al numero, stimato in milioni, di persone che a partire 

dall'età moderna hanno vissuto l'esperienza della schiavitù 

mediterranea risulta molto difficile dare una stima ben precisa di tutto 

il fenomeno in toto.  

Gli studi hanno permesso di definire il numero totale degli schiavi che 

sono stati trasportati dall'Africa verso il continente americano grazie 

all'analisi  della  tratta  e alla disponibilità di documentazione 

specifica.  

In seguito al fenomeno della schiavitù l'Africa, dal canto suo, ha 

subito un forte processo di depauperamento demografico favorito 

anche dagli scontri per la cattura di schiavi che venivano trasportati 

fino alla costa e poi imbarcati per compiere la traversata dell'Atlantico 

(Bono, 2016). 

Secondo le prime grossolane valutazioni effettuate agli inizi del secolo 

scorso si stimano circa 10-12 milioni di individui che sono stati 

protagonisti della schiavitù dirottate alle rotte atlantiche.  

Per la schiavitù mediterranea non è possibile fare un simile calcolo 

perché ogni modalità di cattura, di importazione, di riduzione in 

schiavitù ha assunto forme molteplici che non hanno permesso di 

effettuare una somma omogenea anche perché molti di quegli eventi 

non hanno mai lasciato tracce scritte giunte sino a noi (Bono, 2016). 
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Pertanto, sino ad un ventennio fa per quanto riguarda la schiavitù 

mediterranea ci si limitava a riportare in cifra la presenza schiavile e 

in determinate località grazie alla consultazione di fonti diverse, sia 

documentarie che narrative.  

Di recente sono state fatte ulteriori proiezioni per quanto riguarda le 

presenze servili in alcune regioni della penisola iberica e del Maghreb.  

Gli studi che hanno permesso di registrare in queste occasioni il 

numero degli schiavi hanno preso in considerazione alcuni importanti 

fattori.  

In primis la giovane età della popolazione schiavile, il correlato 

minore tasso di mortalità rispetto alla popolazione normale, a cui si 

vanno ad aggiungere le condizioni di vita, l'usura e il rischio di 

incidenti che erano tutti ugualmente elevati e che potevano effettuare 

una sorta di compensazione tra questi diversi fattori (Stella e Vincent, 

1996). 

Occorre tenere in considerazione il fenomeno dell'uscita dalla 

schiavitù mediante fughe, liberazioni, riscatti e autoriscatti.  

È possibile, inoltre, affermare che il medesimo ragionamento può 

essere effettuato anche nei confronti degli schiavi europei presenti in 

Medio Oriente ma, in questo caso, bisogna supporre un turnover più 

accelerato a causa della presenza di altre vie più frequenti per 

conseguire la libertà, come ad esempio una maggiore disponibilità 

finanziaria e una maggiore efficienza organizzativa da parte delle 

istituzioni europee (Bono, 2016). 

Nella seconda metà del Seicento il numero degli schiavi presenti sia 

da una parte che dall'altra cominciò a diminuire considerevolmente e 

allo stesso tempo subì un accorciamento anche il tempo della 

schiavitù, soprattutto grazie alle pratiche di riscatto degli europei, 

generando al tempo stesso minore presenza e un turnover più rapido. 
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Secondo gli studi che sono stati condotti in Europa vi erano 

principalmente schiavi di origine africana e turco-araba soprattutto 

nella penisola iberica e in misura minore nei territori italiani: sono 

stati rilevati tra il 1500 e il 1650 circa 2.250.000 schiavi. 

Successivamente dal 1650 in poi si verificò una considerevole 

riduzione di questi schiavi tanto che negli successivi cento anni si 

contarono circa 275.000 schiavi in Europa (Bono, 2016).  

 

Tab. 1. Schiavi di ogni provenienza vissuti in Europa (1500-1800) 

Fonte: Bono, S. (2016). Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX  

secolo). Bologna: Il Mulino.  

 

 

Tab. 2. Schiavi neri, europei orientali e asiatici vissuti nell’impero 

ottomano (1500-1800) 

 

Fonte: Bono, S. (2016). Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX  

secolo). Bologna: Il Mulino.  
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Tab. 3. Schiavi europei occidentali e centro-orientali vissuti 

nell’impero ottomano (1500-1800) 

 

Fonte: Bono, S. (2016). Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX  

secolo). Bologna: Il Mulino.  

 

 

Nell'Impero Ottomano il numero degli schiavi era molto elevato sia 

per l'estensione del territorio dell'impero sia per l'ampiezza di una 

casta politica e militare dotata di privilegi e di ricchezze ed articolata 

fra centro, corte imperiale e diverse province.  

I neri erano molto numerosi e si stima che arrivassero in quei territori 

5.000  individui  l'anno  per tutto il XVI secolo e per quello 

successivo.  

Un'altra importante componente era quella europea orientale e asiatica  

per un totale annuo di alcune migliaia di individui: un turnover di 

queste dimensioni permette di stimare una presenza fra 2/4 milioni 

unità nei secoli indicati.  

Nel corso del Settecento si consegue una presenza ridotta addirittura 

dimezzata, arrivando a contare appena un milione di schiavi (Cortes 

Lopez, 1986). 
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Per quanto riguarda gli europei occidentali e centro-occidentali come 

ad esempio gli ungheresi, gli slavi meridionali, i germanici e altre 

componenti minori, il loro numero era molto inferiore rispetto alle 

componenti maggioritarie che abbiamo appena descritto. 

Gli studi hanno rilevato circa 80.000 individui nel periodo che 

abbiamo indicato, ovvero nel XVI secolo, un numero che subì una 

considerevole riduzione nel secolo successivo.  

Per quanto riguarda gli schiavi nel Maghreb gli studi condotti da 

Robert C. Davis hanno rilevato che gli schiavi europei presenti in 

quell’area nel corso del Cinquecento, che era il periodo più intenso, 

furono circa 450 mila per poi decrescere tra il 1600 e la fine del 1700 

(Bono, 2016) 17. 

 

 

Tab. 4. Schiavi europei vissuti negli stati del Maghreb (1500-1800) 

 

Fonte: Bono, S. (2016). Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX  

secolo). Bologna: Il Mulino.  

 

 

 
17 Davis, 2003 cit. in Bono, 2016, p. 73. 
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Nel caso del Maghreb è molto difficile valutare la presenza degli 

schiavi sia perché non vi sono ordinate registrazioni del numero di 

schiavi trasportati dalle carovane e comunque in gran parte riesportati, 

sia perché nei paesi magrebini esisteva un’apprezzabile componente di 

popolazione di soggetti affrancati e dei loro discendenti (Bono, 2016). 

Di conseguenza gli schiavi neri restavano poco visibili non si prestava 

molta attenzione nei loro confronti.  

Se consideriamo, dunque, in modo unitario gli schiavi europei, 

musulmani, neri africani e altri dell'intero mondo Mediterraneo e nel 

corso dei tre secoli appena descritti e oltre, pur tenendo conto della 

diversità anche molto accentuata delle componenti e dei singoli destini 

e cerchiamo di dare una misura complessiva a questo fenomeno 

storico, dobbiamo ritenere che siano stati almeno 7 milioni (al 

massimo 9) gli esseri umani che sono stati coinvolti nel fenomeno 

della schiavitù mediterranea (Bono, 2016). 

 

 

 

 

2.2. Le dinamiche della tratta e del mercato degli schiavi nel 

Mediterraneo  

Una delle caratteristiche della schiavitù Mediterranea è identificata 

nella forte dinamicità e mobilità degli schiavi assorbiti dal circuito 

della tratta determinato dalla cattura, dai mutamenti di proprietario, 

dalle compravendite, dai cambi, dai doni e anche dai passaggi per via 

ereditaria o testamentaria. 

La dinamicità della tratta era alimentata anche dai traffici schiavisti di 

antica data e dall'attivazione di nuove correnti che arrivavano 
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soprattutto a Lisbona e in altre località della penisola iberica (Barrio 

Gonzalo, 1980). 

Presso i territori balcanici la contrapposizione esistente fra cristiani 

occidentali e ortodossi, greci e slavi, determinava catture e riduzioni in 

schiavitù le cui vittime venivano cedute a turchi da mercanti europei 

che li mandavano verso l'occidente europeo, stigmatizzandoli come 

infedeli.  

I traffici che caratterizzavano tale dinamicità della tratta si 

alimentavano di numerosi mercati all'ingrosso che si diramavano, a 

loro volta, in altri canali di distribuzioni che venivano fortemente 

alimentati dalle continue compravendite che si svolgevano in località 

iberiche, italiane, magrebine e ottomane nei confronti delle quali è 

stata prodotta un'ampia documentazione in merito, diversamente dalle 

compravendite che si verificavano nelle rive orientali adriatiche, nei 

Balcani, nelle pianure magiare e in altri paesi dell'Europa orientale in 

merito ai quali le testimonianze sono molto meno numerose (Bono, 

2016). 

Coloro che venivano ridotti in schiavitù in seguito alla cattura nel 

corso di operazioni belliche o in altri modi che garantivano 

l'acquisizione di fatto venivano introdotti dai loro predatori all'interno 

della società di appartenenza di quest'ultimi.  

Nel caso di schiavi europei, essi potevano contestare la legittimità 

della propria cattura sulla base di motivazioni e prove tangibili, 

riferendosi ai propri rappresentanti consolari che cercavano di aprire 

un contenzioso per favorire la liberazione di questi soggetti:  spesso il 

caso si risolveva rapidamente grazie all’intervento di fattori di tipo 

politico (Grenouilleau, 2004). 
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Nel caso di schiavi che vennero introdotti nella società europea non si 

potè garantire loro la medesima sorte poiché spesso questi soggetti 

venivano stigmatizzati come infedeli nel senso di non cristiani.   

Gli studi che sono stati condotti hanno permesso di rilevare che sorti 

diverse attendevano gli schiavi pubblicie gli schiavi acquistati da 

proprietari privati.  

In effetti, secondo le legislazioni locali i proprietari dovevano portare 

avanti determinati oneri fiscali e gli schiavi, dal canto loro, potevano 

divenire oggetto di successive compravendite che non determinavano 

alcuna modifica della loro condizione giuridica: l'adempimento degli 

oneri fiscali garantiva il proprietario la tranquilla “fruizione”dello 

schiavo posseduto (Bono, 2016).  

Tuttavia, anche se nei Paesi europei l'aspetto fiscale veniva regolato 

accuratamente mediante un’adeguata normativa si verificava 

ugualmente un alto livello di evasione.  

Nel mondo islamico esisteva un'imposta molto simile a quella presente 

in Europa che permetteva di poter legalmente commercializzare come 

schiavi i prigionieri parte di un bottino bellico.  

Numerosi schiavi europei hanno raccontato l'arrivo nelle città 

islamiche in qualità di schiavi catturati per mare o per terra e i primi 

giorni nella loro nuova condizione, spesso, erano giorni molto 

angosciosi per via dell'incertezza di ciò che li attendeva (Lovejoy, 

1983). 

Secondo le testimonianze che sono state raccolte dopo lo sbarco, gli 

schiavi in fila dovevano attraversare alcune vie cittadine come una 

sorta di sfilata davanti alla popolazione che si rallegrava di questo 

nuovo  arrivo  poiché la stessa economia locale ne avrebbe 

beneficiato. 
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Già all'entrata nel porto le navi corsare avvisavano con numerosi colpi 

di cannone l'imminente loro arrivo e l'entità del bottino che 

trasportavano a bordo. 

La stessa cosa accadeva anche all'interno dei porti d'Europa. 

Inizialmente in Medioriente gli schiavi e le schiave venivano 

presentati al Pascià o al sultano, che aveva già ricevuto l'inventario del 

bottino, delle merci e degli esseri umani ad opera dello scrivano di 

bordo.  

Dopo che il Pascià aveva scelto chi trattenere nel suo palazzo si 

procedeva poi alla vendita all'asta di persone e merci che costituivano 

il bottino e i cui guadagni venivano divisi tra tutti coloro che ne 

avevano diritto: da un lato l'armatore e dall'altro tutti i membri 

dell'equipaggio e della ciurma (Bono, 2016).  

La vendita presso il mercato prevedeva l'esposizione, soprattutto nei 

mercati islamici, degli schiavi che venivano esposti al pubblico e 

sottoposti da parte dei potenziali acquirenti a esami e controlli che, a 

volte, erano anche mortificanti e indiscreti.  

Oltre a valutare le condizioni fisiche dello schiavo, presso i Paesi 

islamici si cercava anche di ottenere qualche indizio per conoscere le 

condizioni socio-economiche di questo soggetto in vista di un futuro 

riscatto 18. 

 
18 Con questo specifico intento vi era chi avvicinava  qualche recente vittima, che poteva 

sembrare di più elevata condizione, con abilità avviava una conversazione – simulando 

conoscenze, frequentazioni e utili agganci per la sorte dell’altro – e cercava di carpirle 

indizi o dati precisi sull’identità e la condizione socioeconomica, informazioni che passava 

a chi cercava poi di effettuare un acquisto conveniente. Presso i musulmani infatti – e 

specialmente presso i maghrebini – molti acquistavano schiavi in vista di un profitto, 

sollecitandone e accogliendo proposte di riscatto; nel frattempo lo schiavo sarebbe stato in 

qualche misura utilizzato o semplicemente mantenuto e custodito, secondo il suo rango e le 
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I giorni della cattura, dell’esposizione al pubblico e della vendita per 

gli schiavi rappresentavano dei momenti angosciosi e umilianti poiché 

in questi momenti lo schiavo veniva messo a dura prova per 

dimostrare la sua capacità, la sua agilità, la sua intelligenza, la sua 

propensione al lavoro e la sua disposizione d'animo.  

L’ispezione corporale risultava molto spiacevole per la donna tanto 

più se considerata dal compratore come un oggetto sessuale (Davies, 

2003). 

Chi aveva intenzione di acquistare lo schiavo lo invitava a muoversi, a  

correre, a sollevare un peso o a fare sforzi per testare la sua capacità di 

sostenere pesi e sforzi fisici.  

Dello schiavo veniva osservato con minuziosità l'aspetto fisico, le 

mani che rivelavano l'abitudine al lavoro e la stessa dentatura che era 

indice di una buona salute.  

Nelle città magrebine vi era un luogo ben preciso dove si svolgeva 

questo mercato degli schiavi e in cui veniva garantita l'esposizione e la 

vendita all'asta (Bono, 2016).  

Gli schiavi che venivano condotti in quest'area potevano seguire due 

sorti diverse: vi erano schiavi che restavano a servizio 

dell'amministrazione pubblica e del sovrano divenendo schiavi 

pubblici o statali e schiavi che venivano acquistati dai privati per il 

servizio  domestico o per altri compiti a seconda delle scelte 

padronali. 

I viaggiatori e altri europei erano molto attenti alle soste dei cristiani 

catturati e venduti nelle città musulmane: grazie a ciò troviamo più 

 
sue possibilità di ottenere a proprie spese un trattamento migliore, anzitutto per il vitto e 

l’alloggio (Bono, 2016).  
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facilmente le descrizioni di quei mercati, di quei luoghi e di quelle 

modalità di vendita che riguardano invece gli schiavi neri.  

Per quanto riguarda l'Europa, le testimonianze e le fonti storiche 

suggeriscono che soltanto in poche città europee vi furono spazi 

dedicati specificatamente al mercato degli schiavi poiché nei paesi 

dell'Europa Mediterranea le vendite avvenivano nei pressi dei porti di 

sbarco o dei bagni dove gli schiavi pubblici erano raccolti oppure in 

altri luoghi in modo comunque diffuso e sparso, spesso all'interno di 

fiere periodiche (Finkelman, 1989) 

Aldilà dell'esistenza di spazi appositi destinati al mercato e alla 

vendita all'asta degli schiavi, nelle città mediterranee coloro che 

esercitavano l'attività corsara approdavano, sia abitualmente che 

occasionalmente, per mettere in vendita persone di recente catturate; 

le vendite avvenivano molto lontano dal luogo di cattura al fine di 

evitare contestazioni riguardanti la liceità della presa o della vendita a 

spessa (Bono, 2016). 

Gli eventi bellici hanno rappresentato la fonte primaria che alimentava 

la schiavitù nel mondo mediterraneo a partire dall'età moderna ma 

accanto ad essi si affiancarono anche alcune correnti di importazione e 

di traffico alimentate da catture o da altre circostanze.  

Gli schiavi neri arrivarono per tutta l'età moderna dall'Africa e una 

parte di questi individui veniva utilizzata negli stessi Paesi di arrivo.  

Il trasporto e la vendita in Paesi europei o nell'Impero Ottomano 

avveniva mediante l'intercessione di mercanti europei e musulmani e 

all'interno di navi aventi bandiere diverse.  

Oltre alla commercializzazione degli schiavi e alle correnti di 

importazione dall'estero anche le compravendite che si verificavano 

fra governi o fra privati proprietari contribuivano alla mobilità della 
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tratta  all'interno  di  Paesi diversi o da un Paese all'altro (Miller, 

2012). 

 

 

 

 

2.3. Chi erano i proprietari degli schiavi  

Come abbiamo rilevato nelle pagine precedenti la vita che lo schiavo 

conduceva all'interno della casa padronale non era facile ma vi erano 

situazioni molto diverse tra loro anche se tutti avevano un unico 

comun denominatore: ovvero il diritto del padrone ad esercitare sullo 

schiavo un potere pieno e assoluto, che veniva sancito anche dalla 

legislazione di alcuni Stati europei che si richiamavano ad una lunga 

tradizione giuridica (Bono, 2016). 

Tuttavia, vi erano anche motivi di ordine pratico come l'interesse dei 

proprietari o l'intervento delle autorità, che ponevano dei limiti ad 

eventuali eccessi nella condotta riservata agli schiavi, limiti che spesso 

si scontravano con il potere tirannico e dispotico del proprietario nel 

governo della famiglia e della casa che coinvolgeva gli schiavi.  

Per il proprietario gestire uno schiavo domestico o più di uno non era 

facile, soprattutto se gli schiavi erano molto diversi tra di loro: esso 

doveva imparare ad imporsi in maniera autoritaria. 

L’impiego degli schiavi ad opera di privati spesso andava al di là di 

lavori prettamente domestici e le prestazioni servili potevano essere 

usufruite non solo dal diretto proprietario ma anche da chi prendeva 

gli schiavi a nono o come una sorta di benefit per il suo rango o la sua 

carica (Parish, 1989). 

In questo caso si trattava di schiavi di tipo pubblico che erano posti a 

servizio dei membri della Corte, dei ministri, di altri comandanti 
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militari e civili o di funzionari collocati al vertice dell'amministrazione 

sia all'interno di Paesi europei che all'interno di paesi islamici.  

Oltre a queste categorie di proprietari in Europa vi erano anche nobili 

ed ecclesiastici di un certo rango e nel mondo islamico visir, Pascià, 

governatori di provincia e rais che possedevano  numerosi schiavi al 

pari anche dei grandi proprietari immobiliari e dei ricchi mercanti. 

Tuttavia, come abbiamo rilevato nel capitolo precedente anche i 

soggetti meno ricchi e con un minor prestigio sociale potevano avere a 

disposizione uno schiavo: si tratta prevalentemente di funzionari 

pubblici, professionisti, mercanti, esponenti del clero e letterati che 

vivevano nella società europea (Bono, 2016). 

Inoltre, si rilevava una presenza servile molto diffusa, a partire dal 

Cinquecento e nel secolo successivo, anche presso i piccoli 

proprietari, i bottegai, gli artigiani, i militari e la Gente di Mare: questi 

ultimi, in particolare, li catturavano direttamente o li ottenevano come 

premio degli scontri con il nemico.  

Fra i proprietari figurano anche semplici lavoratori o comunque 

persone che avevano un basso reddito.  

Il sultano e il Pascià erano fra coloro che possedevano il maggior 

numero di schiavi anche se ogni ministro di corte, ogni governatore di 

provincia,  e ogni amministratore di un certo rango poteva avere 

qualche schiavo.  

A parte i proprietari aventi un determinato rango, molti di coloro che 

possedevano più di 3-4 schiavi li impiegavano, oltre che all'interno di 

lavori domestici, anche come manodopera in attività produttive e 

imprenditoriali (Davies, 2003).  

I Soggetti che costituivano i proprietari terrieri variavano a seconda 

del Paese, della regione e della località: ad esempio la metà degli 

schiavi battezzati a Roma apparteneva principi, duchi e nobili di vario 
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rango  nonché  ad  altri  prelati  sino  a toccare cardinali e 

ambasciatori.  

All'estremo opposto, ovvero nella cittadina spagnola di Lucena, la 

proprietà di schiavi era distribuita lungo una scala sociale che 

scendeva sino a coinvolgere gradini piuttosto modesti che 

ricomprendevano artigiani e osti. 

Addirittura in alcuni luoghi tra i proprietari di schiavi venivano 

enucleati anche altri schiavi,  la cui proprietà veniva tuttavia 

contestata in alcuni casi (Anselmi, 2000). 

Nella società musulmana troviamo ugualmente una grande varietà di 

proprietari soprattutto presso l'Impero Ottomano, mentre nel magreb 

questa varietà toccava solo in via marginale le fasce sociali più basse 

poiché gli schiavi costavano di più e per molti acquistare uno schiavo 

voleva dire fare un investimento in vista di un futuro riscatto. 

I padroni erano costituiti sia da uomini che da donne e ciò determinato 

non solo dal fatto che l'autorità sugli schiavi era condivisa dalla 

moglie del capofamiglia, ma anche perché una parte degli schiavi era 

proprietà di donne per lo più vedove del padrone.  

In effetti capitava spesso che mogli ereditassero uno o più schiavi dal 

marito (Bono, 2016). 

Le prostitute, inoltre, in molte città potevano avere al proprio servizio 

soltanto schiave poiché, a causa di motivazioni di tipo morale, non era 

permesso loro di assumere donne libere. 

Inoltre, vi erano casi anche in cui lo schiavo poteva essere un bene 

comune di più proprietari; ugualmente erano molto diffuse anche le 

comunità e le istituzioni proprietari (Barrio Gonzalo, 1980). 
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2.4. La posizione della Chiesa in relazione alla schiavitù  

Nonostante negli anni del culmine della schiavitù permaneva il 

comportamento di alcuni singoli fedeli improntato alla misericordia 

cristiana, in merito al tema della schiavitù la Chiesa assunse una 

posizione particolare poiché non propose alcuna condanna 

istituzionale in proposito.  

Anzi, nel momento in cui la tratta e la schiavitù presero avvio le 

gerarchie vaticane non solo non si pronunciarono in merito alla pratica 

ma scelsero addirittura di legittimarla: ad esempio Papa Niccolò V, 

mediante la sua bolla Dum diversas del 1517 aveva, in un certo senso, 

autorizzato il sovrano del Portogallo a sottomettere gli schiavi 

saraceni e pagani e gli altri nemici infedeli di Cristo (Del Piano, 

2009). 

Con la successiva bolla Romanus  Pontifex del 1532 venivano 

riconosciuti al Portogallo i diritti di conquista dei territori assoggettati 

in Africa favorendo le future acquisizioni territoriali nonché la pratica 

di commerciare gli schiavi 19. 

Se si esclude un episodio di una lettera scritta il 7 ottobre 1562 da Pio 

al vescovo della Guinea portoghese mediante la quale condannava i 

cristiani che si occupavano della tratta dei neri, la Chiesa Cattolica 

non intervenne in alcun modo per fermare questa pratica,  

 
19 Chiara era la funzione religiosa antislamica assegnata al provvedimento, che giungeva 

dopo la decisione, da parte portoghese, di concedere il sostegno a una crociata papale 

contro i turchi, in seguito alla caduta di Costantinopoli (1453). Si trattava infatti – come 

recita il testo – di ricompensare «con particolari favori e speciali privilegi quei re e principi 

cattolici» che come «intemerati difensori della fede cristiana non solo rintuzzano la ferocia 

dei saraceni e di altri infedeli nemici dei cristiani, ma conquistano regni e territorii [...] e li 

assoggettano al loro dominio temporale per la difesa e la grandezza della medesima fede» 

(Bono, 2016). 
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giustificandola come missione evangelizzatrice verso i popoli che non 

avevano conosciuto il cristianesimo.  

Pur legittimando la tratta e la schiavitù che erano indirizzate verso 

l'Africa, la Chiesa assunse un atteggiamento diverso nei confronti 

della schiavitù che riguardò le indios delle Americhe (Bono, 2016). 

In effetti, Paolo III mediante la bolla Sublimis Deus del 2 Giugno 

1537 riconobbe agli indiani d'America la dignità di esseri umani 

imponendo di non sottometterli in schiavitù.  

Nonostante le numerose interpretazioni successive ad opera dei vertici 

ecclesiastici che hanno interpretato questo passo come un aperta 

condanna della schiavitù degli indios e dei neri vi era comunque una 

parte della dottrina che non condivideva l'idea che tale documento si 

riferisse anche alla popolazione africana: “consideriamo [...] che gli 

stessi indios, in quanto uomini veri quali sono, non solo sono capaci 

di ricevere la fede cristiana, ma, come ci hanno informato, anelano 

sommamente la stessa” (cit. Del Piano, 2009).  

A fronte di questa disapprovazione della schiavitù e degli indios si 

affiancava un invito esplicito ad opera del Papa: “i detti indios ed altre 

genti debbono essere invitati ad abbracciare la fede in Cristo a mezzo 

della predicazione della parola di Dio e con l’esempio di una vita 

edificante, senza che alcunché possa essere di ostacolo”. 

A partire da queste nuove interpretazioni si formò una sorta dicotomia 

che riguardò la posizione ufficiale della Chiesa:  

 

• da un lato un’interpretazione delle Sacre Scritture mirava 

ad approvare la pratica della schiavitù,  accantonando la 

questione degli africani che erano soggetti alla tratta 

atlantica (Deschamps, 2008);  
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• dall'altro lato si diffuse questa condanna della schiavitù 

degli indios anche nel corso dell'età moderna: basti 

ricordare la bolla Commissus nobis del 22 aprile 1239 di 

Urbano VIII che era destinata ai rappresentanti della 

Santa Sede in Portogallo e mediante la quale minacciava 

di scomunicare chiunque si dedicasse al traffico degli 

indiani; e la bolla Immensa pastorum del 20 dicembre 

1741 mediante la quale Benedetto XIV aveva rinnovato 

l'obbligo di non praticare la schiavitù.  

 

Tuttavia, la Chiesa scelse di assumere un diverso atteggiamento nei 

confronti dei neri e nei confronti degli indios cosa che è stata 

interpretata dagli storici secondo questa tesi:  gli indiani venivano 

considerati uomini veri, ovvero uomini dotati di anima e in grado di 

accogliere la fede Cristiana. mentre la Chiesa stentava a riconoscere la 

natura umana nei neri (Del Piano, 2009).  

Era difficile per l'occidente considerare uomini veri gli africani ovvero 

individui che erano così visibilmente differenti da quelli fino ad allora 

conosciuti, a partire dal colore della pelle.  

Di conseguenza attribuire loro un briciolo di umanità avrebbe, 

sicuramente, messo in dubbio l'idea dell'unicità del genere umano di 

derivazione biblica a favore dell'esistenza di una tesi poligenetica che 

andava contro quanto affermato dalle Sacre Scritture. 

Tenuto conto di questi importanti fattori non bisogna dimenticare che 

il Cinquecento fu il secolo di un’intensa crisi religiosa a causa di una 

rottura interna alla cristianità in seguito alla Riforma Protestante; in 

quel periodo il Papato aveva bisogno dell'appoggio delle potenze 

cattoliche per combattere l'eresia e in cambio di questo appoggio 
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garantì loro mano libera, soprattutto a Spagna e Portogallo, che erano 

coinvolte più di tutti nella tratta dei neri (Fiume, 2009). 

In seguito la nascita della Congregazione De Propaganda Fide 

avvenuta nel 1222 per volere di Gregorio XV al fine di organizzare 

l'attività missionaria della Chiesa non mancarono le condanne per il 

coinvolgimento degli ecclesiastici nella schiavitù e nella tratta 

africana.  

Allo stesso tempo non mancarono neppure le sollecitazioni in 

funzione antiprotestante affinché gli schiavi fossero condotti al 

cattolicesimo e non entrassero in contatto con l'eterodossia.  

Inoltre, occorre segnalare che le gerarchie cattoliche continueranno a 

non prendere posizione ufficiali di aperta condanna: il silenzio che 

caratterizzò loro si prolungò anche per l'età dei lumi soprattutto 

nell'epoca in cui il commercio degli schiavi raggiunse il suo apice, un 

periodo in cui allo stesso tempo vennero formate le basi per 

l’antischiavismo (Lovejoy, 1983). 

Gli interventi ufficiali della Chiesa Cattolica contro la tratta la 

schiavitù dei neri apparvero in maniera molto tardiva 

contemporaneamente all'azione svolta da alcuni Stati europei in 

particolare della Gran Bretagna all'inizio dell'800.  

La prima presa di posizione da parte cattolica riguardò la sola tratta e 

ha avuto come protagonista Pio VII nel corso del Congresso di Vienna 

del 1815: egli mediante un suo rappresentante, ovvero il Cardinale 

Ercole Consalvi, scelse di impegnarsi a fianco dei Paesi coinvolti nella 

lotta contro il commercio degli schiavi neri, una scelta che era stata 

imposta anche dal gabinetto britannico.  

La condanna esplicita non riguardava solo la tratta ma anche la 

schiavitù africana: tale condanna arrivò con la lettera apostolica In 

supremo del 3 dicembre 1839 mediante la quale Gregorio XVI 
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condannò entrambe le pratiche, definendole “atrocità indegne del 

nome cristiano” (Del Piano, 2009). 

Un terzo pronunciamento significativo è costituito dall’enciclica In 

plurimis del 5 maggio 1888 emanata da Leone XIII in occasione 

dell’abrogazione della schiavitù in Brasile.  

Questa lettera, indirizzata ai vescovi locali, lodava il governo 

brasiliano per aver soppresso una pratica “contraria ai principi di Dio 

e alla natura”, elogiando questa decisione che veniva vista come 

un'opera ispirata alla misericordia cristiana. 

I documenti furono molto importanti per forgiare la condanna ufficiale 

della Chiesa contro la schiavitù dei neri: in particolare la lettera 

apostolica in supremo sottolineava quanto il diffondersi, inizialmente, 

del Cristianesimo avesse determinato una diminuzione della 

condizione 20.  

In seguito, tuttavia, tra gli stessi cristiani vi erano ugualmente 

individui che, al fine di ottenere guadagno, avevano scelto di ridurre 

in schiavitù indios e neri facendoli oggetto di commercio.  

Gregorio XVI ricordava che molti pontefici avevano inteso 

condannare la schiavitù come delitto contrario alla salvezza spirituale 

di chi lo compie 21; in particolare, questi provvedimenti: “avevano 

giovato non poco agli indiani e agli altri predetti [...] per difenderli 

dalla crudeltà e dalla cupidigia [...] dei mercanti cristiani, ma non 

 
20 Se gli apostoli avevano insegnato l’obbedienza agli schiavi, essi avevano nel contempo 

imposto ai loro padroni di trattarli «umanamente». Molti tra i cristiani, considerando «come 

fratelli i loro schiavi», si erano anche «orientati a concedere la libertà a coloro che la 

meritavano» (Bono, 2016). 

21 Significativi in tal senso gli apparivano i provvedimenti presi da Paolo III nel 1537, da 

Urbano VIII nel 1639, da Benedetto XIV nel 1741, oltre alla lettera di Pio II del 1462 e 

all’impegno assunto da Pio VII all’inizio dell’Ottocento contro il commercio atlantico 

(Bono, 2016). 
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abbastanza – si ammetteva – per far sì che questa Santa Sede potesse 

rallegrarsi del pieno esito dei suoi sforzi in questo settore. La tratta 

dei neri, benché notevolmente diminuita in molte parti, tuttavia è 

ancora esercitata da numerosi cristiani” (cit. Del Piano, 2009).  

La lettera restituiva dunque una riflessione pacata e venata di 

rammarico sul ruolo della Chiesa, che non era riuscita a estirpare una 

pratica esecrabile. 

Molto diversi erano i toni usati da Leone XIII nell'enciclica In 

plurimis: egli richiamandosi ad alcuni passi delle Sacre Scritture 

contrarie alla schiavitù, insisteva sul ruolo svolto dal cristianesimo e 

dalla Chiesa per mitigare le tribolazioni e l'ignominia della vita 

servile.  

La strada percorsa era stata sempre quella indicata da San Paolo che 

aveva quantificato i diritti e i doveri di padroni e dei servi: questi 

ultimi diversi per natura ma uguali a loro nella religione.  

Al fine di scagliarsi contro la schiavitù il Pontefice scelse di andare 

contro la cultura classica affermando che erano stati i filosofi pagani a 

legittimare la schiavitù in quanto pratica necessaria per la condizione 

di natura (Miller, 2012). 

Chiare apparivano anche le differenze che riguardavano il diverso 

trattamento riservato agli schiavi: “chi voglia paragonare entrambi i 

modi di trattare gli schiavi, il pagano e il cristiano, facilmente dovrà 

riconoscere che il primo era crudele e vergognoso, l’altro assai mite e 

pieno di rispetto”.  

La Chiesa, pertanto, non poteva intervenire in maniera tempestiva per 

emancipare gli schiavi poiché ciò avrebbe danneggiato, a suo dire, la 

società; piuttosto essa scelse di fare il tentativo di educare  gli schiavi 

alla dottrina cristiana imponendo loro il battesimo al fine di aiutarli ad 

adottare costumi conformi alla religione (Del Piano, 2009). 
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La Chiesa aveva represso così ogni possibile violenta sedizione, 

garantendo che gli schiavi non dovevano comunque allontanarsi 

dall’obbedienza dovuta ai padroni 22. 

Secondo quanto detto finora molti Papi, come Paolo III, Urbano VIII, 

Benedetto XIV, Pio VII e Gregorio XVI, si erano posti come difensori 

della libertà degli indiani e dei neri  non ancora educati alla fede 

cristiana.  

Non mancava quella parte della civiltà cristiana che aveva ormai fatto 

i conti con la schiavitù recidendo il proprio legame con quel passato, 

mentre esisteva ancora un “turpe mercato di uomini attivo presso i 

maomettani”.  

Negli anni in cui esplose la questione della schiavitù bisognava 

sopprimerla senza alcun sommovimento sociale e gli ex schiavi 

dovevano “conservare un affettuoso ricordo di coloro che con 

saggezza si erano impegnati nel garantire la loro la liberazione. 

Senza invidiare le ricchezze altrui, essi dovevano essere contenti del 

loro benessere e della loro condizione senza desiderare altro se non i 

beni del regno celeste grazie ai quali essi sono venuti alla luce e sono 

redenti da Cristo” (cit. Del Piano, 2009). 

Pertanto, anche se la Chiesa Cattolica si servì degli schiavi fino 

all'Ottocento, scelse di affrontare il problema della schiavitù a tutela 

dei neri solo nel corso di quello stesso secolo e ciò rappresenta una 

realtà difficilmente accettabile dal mondo cattolico.  

 
22 D’altra parte, essendo gli schiavi destinati a «beni non perituri», non dovevano occuparsi 

«dei disagi di una vita caduca». Era del resto «un segno della grazia se nel nome di Dio 

qualcuno sopporta le sventure, soffrendo ingiustamente [...] poiché anche Cristo patì per 

noi, a voi lasciando un esempio perché seguiate le sue vestigia» (Prima lettera di san Pietro, 

2,19-21). 
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In ambito storiografico molti studiosi hanno giustificato questa 

posizione assunta dalle gerarchie ecclesiastiche sostenendo che la 

Chiesa è stata sensibile al problema ma che ha avuto difficoltà a 

esprimersi in senso dottrinale contro la schiavitù (Piazza, 1983).  

Occorre, inoltre, riconoscere che se l'atteggiamento di molti cattolici 

fu ampiamente ispirato al principio della carità cristiana storicamente 

la chiesa romana a fini con legittimare la schiavitù così come fecero i 

governi degli Stati europei che erano sicuri di garantirsi ingenti profitti 

dal commercio dei neri 23. 

 

 

 

 

 

 
23 Quanto alle Chiese protestanti, va sottolineato che l’avvio della Riforma non aveva 

implicato mutamenti significativi nelle concezioni tradizionali: come nella teologia 

cattolica, tratta e schiavitù erano accettate a patto che l’asservimento non si verificasse con 

violenza e ingiustizia. Anche Lutero e Calvino pensavano che alcuni uomini nascessero 

liberi e altri destinati alla schiavitù e che, secondo l’insegnamento di san Paolo, tutti 

dovessero accettare la loro collocazione sociale. Se per Lutero la vera libertà, quella 

interiore, era del tutto compatibile con la sottomissione all’autorità, la dottrina della 

predestinazione spingeva Calvino ad avallare una pratica che trovava legittimazione nelle 

Sacre Scritture. Ancora più dei cattolici, d’altra parte, i protestanti ritenevano che in un 

mondo dominato dal peccato la schiavitù costituisse, oltre che un mezzo di 

evangelizzazione, uno strumento utile alla redenzione di quanti erano stati destinati da Dio 

a tale posizione. Dal sinodo delle Chiese protestanti, tenutosi a Dordrecht nel 1618, non 

emersero d’altronde condanne ufficiali (si affrontò piuttosto il problema della conversione 

degli schiavi). E non va dimenticato che, alle spalle dei teologi protestanti, premevano 

sempre più pressanti gli interessi di Stati come l’Inghilterra anglicana e le Province unite 

calviniste, ampiamente coinvolte nel commercio negriero. Significativo è infine il fatto che, 

nelle colonie americane, la schiavitù si sia diffusa sia nel puritano New England sia 

nell’anglicana Virginia (Bono, 2016). 
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2.5. La svolta illuminista  

Il dibattito che si alimentò nel corso del Settecento in funzione 

antischiavista fu segnato da due importanti percorsi: 

 

• da un lato si svilupparono delle dottrine dell'ineguaglianza 

che volevano giustificare una struttura gerarchica della 

società; 

• dall'altro l'affermazione della teoria dei diritti umani che 

ha coinvolto sul piano giuridico i poveri, le donne e la 

gente di colore (Del Piano, 2009). 

 

Questo dibattito venne affidato anche ad una stampa che in quel 

periodo era in profondo mutamento e che vide la comparsa e il 

rinnovamento di genere letterari di ampia circolazione, funzionali a 

trasformare l’antico dialogo fra dotti in discussione capace di 

raggiungere un pubblico più vasto direttori.  

Le due voci più significative che hanno analizzato la rilevanza che il 

dibattito antischiavista ebbe nel corso dell'Ottocento  furono Ives 

Benot e Jean Ehrard (2008) che hanno suddiviso il dibattito contro la 

schiavitù in alcune fasi. 

Nella prima fase è necessario rintracciare la riflessione di 

Montesquieu che, mediante la sua opera Esprit des lois del 1748,  

condannò nettamente la schiavitù.  

Dopo aver analizzato in via generale la schiavitù antica e la schiavitù 

coloniale egli scelse di confutare i fondamenti del filoschiavismo  

ricorrendo allo strumento dell'ironia.  
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Addirittura, proprio questo suo uso dell'ironia fu causa di molti 

fraintendimenti interpretativi che hanno spinto alcuni studiosi ad 

ipotizzare un orientamento filoschiavista dell'autore.  

A fronte di questa audacia teorica, Montesquieu prosegue nel proprio 

libro affermando che non è necessario propinare un abolizione 

immediata ma garantire l'emancipazione graduale al fine di conseguire 

un miglioramento progressivo del trattamento riservato agli schiavi 

(Stella e Vincent, 1996). 

Tale opera intende offrire alla cultura occidentale i principi teorici 

generali della antischiavismo a cui si sarebbero richiamati in futuro 

numerosi pensatori.  

Tuttavia, furono numerose le critiche e le condanne in questa prima 

fase come ad esempio la denuncia della schiavitù nei Contes 

philosofiques del 1759 di Voltaire, oppure la posizione di Jean-

Jacques Rousseau nel Contrat social del 1762 che condannava la 

schiavitù antica e non la tratta e la schiavitù coloniali: “Rinunciare 

alla propria libertà significa rinunciare alla propria qualità di uomo, 

ai diritti dell’umanità, e persino ai propri doveri.  Il diritto di 

schiavitù è nullo, non solo perché è illegittimo, ma anche perché è 

assurdo e non significa niente. Queste parole, schiavitù e diritto, sono 

contraddittorie: esse si escludono a vicenda” (cit. Del Piano, 2009). 

Anche l’ Encyclopedie ebbe un ruolo di primo piano nell’alimentare il 

dibattito sulla questione senza spingersi nel pronunciare un insieme di 

principi in maniera coerente e unitaria.  

Il dizionario dei lumi, infatti, invitava ad una riflessione libera da 

pregiudizi e perciò non deve essere inteso come corpo di dottrina 

compatta bensì come strumento funzionale a favorire la discussione 

pubblica.  
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All'interno dell’ Encyclopedie si leva la voce di Louis de Jaucourt  

che, inserendosi nel dibattito della schiavitù in generale, la concepisce 

come violazione del principio dell'eguaglianza naturale tra gli uomini: 

“È la violazione di questo principio che ha creato la schiavitù politica 

e civile. La schiavitù è uno stato umiliante non solo per chi la subisce, 

ma per l’intera umanità che viene degradata” (cit. Del Piano, 2009). 

Pertanto, l' Encyclopedie favorì la discussione; successivamente 

subentrò la seconda fase mediante la pubblicazione del romanzo a 

sfondo utopistico, L’an 2440  del 1771, scritto da Louis Sebastien 

Mercier il quale mediante esso delinea una società nuova nata dalle 

ceneri dell'Antico regime in cui la schiavitù non risulta abolita 

attraverso un provvedimento legislativo emanato da un sovrano 

illuminato ma risulta abolita grazie ad una sollevazione di schiavi 

capeggiata da un novello spartaco (Turi, 2012).  

In questa seconda fase viene collocata anche l'opera dell'Abate 

Guilhem Thomas Francois Raynal, l’ Histoire philosophique et 

politique des établissements et du commerce des européens dans les 

deux Indes, che conteneva una denuncia della schiavitù sulla base di 

motivi umanitari immaginando un'insurrezione e una soppressione 

immediata della schiavitù e denunciando il colonialismo.  

Parole durissime contro la tratta e la schiavitù vennero avanzate anche 

da Condorcet nelle Réflexions sur l’esclavage des nègres del 1781:  

“ridurre un uomo in schiavitù, comprarlo, venderlo, mantenerlo in 

servitù sono veri e propri crimini, e crimini peggiori del furto”.  

In quest'opera la schiavitù era condannata sulla base della difesa della 

libertà umana e delle leggi della Giustizia terrena. Condorcet, infatti, 

proponeva la soppressione immediata della tratta ma non della 

schiavitù per la quale pensava dovesse essere effettuato un processo 

graduale (Del Piano, 2009). 



76 
 

In effetti, egli pensava che fossero necessari 70 anni per garantire una 

sua eliminazione definitiva mediante la predisposizione di fasi di 

affrancamento in base all'età.  

La proposta nasceva dalla volontà di preparare gli schiavi a 

comportarsi da uomini liberi nel momento in cui erano stati istruiti ed 

educati a rispettare la legge, destinandoli anche alle strutture 

dell’accoglienza loro dedicate.  

Si temeva, infatti, che destinare gli schiavi all’emancipazione 

immediata non avrebbe dato il tempo di fornire loro i mezzi di 

sussistenza e le protezioni necessarie. 

Nel corso del Settecento sopraggiunse la terza fase che fu 

caratterizzata da differenti proposte: dall'abolizione graduale, che 

prevedeva il mantenimento del controllo nelle colonie, alla 

soppressione immediata;  dall’indicazione del ruolo dei sovrani 

illuminati all'insurrezione degli stessi schiavi (Stella, 2000).  

Nonostante il pragmatismo riformatore e gli inviti alla ribellione che 

caratterizzavano la riflessione illuminista sulla schiavitù, essa 

rappresentò ugualmente una svolta nella storia del pensiero 

occidentale e ciò perché fu ambito di accoglimento della cultura 

filosofica che condannò radicalmente sul piano dei principi teorici tale 

pratica, dando concretizzazione ad una denuncia che da morale passò 

ad essere politica.  

Tale condanna, inoltre, era stata pronunciata non in nome della 

salvezza dell'anima bensì in nome della tutela dei diritti dell'individuo, 

in primis quelli correlati alla libertà a terrena (Del Piano, 2009). 

In sostanza l’antischiavismo si fondava su nuovi presupposti che non 

si rifacevano più alla tradizione cristiana ma alla sfera della Giustizia 

terrena.  
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In effetti, essi erano il prodotto di una rivoluzione culturale che 

presupponeva un radicale mutamento di pensiero ovvero una rottura 

nell'atteggiamento verso le idee di peccato, natura umana e progresso. 

L'emergere del pensiero secolarizzato determinò un ripensamento 

della schiavitù all'interno dell'ordine politico.  

In effetti la cultura illuminista accantonò la giustificazione religiosa 

della schiavitù, unitamente la dottrina del Peccato Originale come 

fonte del male. 

Il dibattito che riguardò la schiavitù non si esaurì esclusivamente 

all'interno della cultura dei philosophes poiché anche nella fisiocrazia 

si matura una denuncia della schiavitù adducendo considerazioni di 

tipo utilitaristico che si concentravano sulla presunta antieconomicità 

del lavoro schiavile, correlata al costo iniziale  e al mantenimento 

nonché sulla convinzione che lavoratore salariato spinto dal timore del 

licenziamento fosse più competitivo e produttivo (Miller, 2012).  

Un ragionamento simile era stato maturato all'interno dell' 

illuminismo scozzese: in effetti, in questo contesto si insisteva sulla 

maggiore redditività del lavoro libero, benché il tramonto della 

schiavitù fosse qui inserito nel contesto di un presunto 

perfezionamento progressivo della morale europea, inteso come frutto 

naturale di un processo storico e non quale esito dell’adozione di 

scelte politiche 24. 

 
24 David Hume si era opposto alla pratica schiavista fin dagli anni Quaranta nel saggio Of 

the Populousness of Ancient Nations, compreso negli Essays, Moral, Political, and Literary 

(1742). Tra le altre voci si possono poi ricordare quelle di John Millar, autore dell’opera 

The Origin of the Distinction of Ranks (1771), e soprattutto di Adam Smith, fondatore del 

liberismo economico con il celebre volume An Enquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations (1776) (Bono, 2016).  
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Il movimento dei Lumi rappresentò una tappa fondamentale in 

direzione dello slancio verso la libertà configurandosi perciò come 

una delle radici profonde dell’ideologia antischiavista, che fu a sua 

volta la base del movimento per l’emancipazione (Del Piano, 2009). 

Bisogna infine sottolineare che il Settecento non coincise con la 

condanna della schiavitù, e che non mancarono anche allora, tra 

vecchie e nuove giustificazioni, voci levate a sostegno della pratica:  

 

• l’economista bordolese Jean-François Melon, autore dell’ 

Essai politique sur le commerce del 1734, non difendeva 

soltanto l’uso degli schiavi nelle colonie, ma ne 

proponeva un ampio utilizzo in Europa;  

• Simon-Nicolas Henri Linguet, nella Théorie des lois 

civiles del 1767, legittimava l’istituzione in quanto 

necessità finalizzata al benessere delle società europee;  

• il deputato e membro dell’amministrazione coloniale 

Pierre-Victor Malouet al Mémoire sur l’esclavage des 

nègres del 1788 affidava tra l’altro il compito di esaltare 

la schiavitù come strumento indispensabile per garantire 

benessere materiale a uomini altrimenti condannati alla 

miseria (Del Piano, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

2.6. I Paesi europei verso l’emancipazione degli schiavi 

nell’Ottocento  

In Europa la Rivoluzione francese e della Dichiarazione dei diritti 

dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 che affermo che gli 

uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti diedero adito 

alla convinzione che i diritti naturali e imprescrittibili degli uomini 

erano l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza e la proprietà e che tutti gli 

uomini sono uguali per natura e davanti alla legge.  

L'affermazione, tuttavia, non aveva validità universale poiché oltre a 

escludere le donne dalla cittadinanza si taceva sull'esistenza della 

schiavitù. 

La scelta di emancipare gli schiavi fu infatti il frutto di un processo 

complesso i cui principi dell'89 si intrecciarono con le spinte 

provenienti dall’insurrezione degli schiavi avviata nel 1791 a Saint 

Domingue, la parte occidentale di Hispaniola, più importante delle 

colonie francesi (Fiume 2009a). 

Nei cahiers de doléance che erano stati presentati dai francesi in vista 

della preparazione degli Stati Generali il problema della schiavitù non 

venne menzionato e di conseguenza in Francia non si verificò quella 

grande mobilitazione che si stava invece realizzando nella Gran 

Bretagna, dove, grazie anche alla presenza di un sistema politico 

capace di garantire maggiore libertà di espressione, vennero avanzate 

le prime petizioni al parlamento per l'abolizione della tratta.  

Proprio in Gran Bretagna il dibattito sulla schiavitù era molto attivo e 

coinvolgeva gran parte dell'elite intellettuale (Erpelding, 2017). 

Tuttavia, anche se il problema della schiavitù non ottenne attenzione 

normativa il dibattito intellettuale che si era creato in Francia riuscì a 

ricomprenderlo tra le sue priorità. In particolar modo un significativo 

contributo venne dalla Societè Des Amis Des Noirs che, pur 
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rimanendo un gruppo elitario, si operò per garantire la soppressione 

della tratta che doveva essere attuata mediante un accordo tra le 

potenze e in vista di un'emancipazione graduale dalla schiavitù al fine 

di salvaguardare il mondo coloniale 25. 

Vi erano comunque forti legami internazionali che questa società 

aveva con gli abolizionisti inglesi che diedero vita ad un'analoga 

società proprio a Londra nel 1787 (Del Piano, 2009). 

Grazie a questi collegamenti si formularono le prime significative 

denunce contro la schiavitù: 

 

• Olympe de Gouges portò avanti la sua battaglia in difesa 

dei diritti sia degli schiavi sia delle donne (fu autrice di 

opere teatrali come L’esclavage des nègres nel 1785 e 

della Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne nel 1791);  

• Henri Grégoire, deputato agli Stati generali e vescovo 

costituzionale, è ricordato per la Lettre aux citoyens de 

couleur et nègres libres de Saint-Domingue (1791) e per 

il successivo De la littérature des nègres, che risale all’età 

napoleonica (1808) (Del Piano, 2009). 

 

 
25 Essa cercò di esercitare pressione sull’opinione pubblica soprattutto attraverso la gazzetta 

di Mirabeau, l’«Analyse des papiers anglais», che pubblicava traduzioni di articoli 

dall’inglese in tema di commercio negriero, schiavitù e colonialismo. Ma il gruppo non 

rinunciò a un’azione politica diretta nell’ambito dell’assemblea nazionale costituente ove 

sedevano alcuni soci. Si ricorda, in particolare, il discorso tenuto da Condorcet il 3 febbraio 

1789 (Adresse au corps électoral contre l’esclavage des noirs), che fu privo di esiti, tanto da 

orientare progressivamente il programma della società verso i diritti dei liberi di colore 

(Bono, 2016). 
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Tuttavia, vi furono anche voci che si levarono a difesa del mondo 

coloniale schiavista come ad esempio il Club dell'Hotel Massiac.  

Ma la vera svolta fu data in seguito alla sollevazione degli schiavi neri 

a Saint Domingue nell'agosto del 1791 che portò all'indipendenza 

dell'isola e simboleggiò la prima vittoria contro l'uomo bianco favorita 

sia dall'alta concentrazione di schiavi in uno spazio relativamente 

ristretto  sia dal dibattito che si era creato nella madrepatria: il 

dibattito intellettuale che si stava alimentando arrivò anche in 

quell'area risvegliando la coscienza degli schiavi (Bono, 2016). 

Allo stesso tempo l’insurrezione condizionò anche le scelte parigine 

mettendo a dura prova il carattere realmente universale della 

Dichiarazione dei diritti dell'uomo 26. 

La rivolta di Saint Domingue terminò con la perdita della colonia che 

divenne nuovamente Stato associato alla Francia; nel 1802 Napoleone 

ristabilì la schiavitù.  

Tuttavia, qualche tempo dopo, nel 1804, un nuovo movimento 

schiavista decretò l'indipendenza dell'isola che venne denominata 

Haiti dal nome dell'antico regno caraibico precolombiano: essa fu il 

primo stato nero indipendente fondato il primo gennaio 1804.  

 
26 Va detto che la rivolta degli schiavi a Saint-Domingue si colloca all’interno di un 

contesto di forti conflittualità tra bianchi, gente di colore e schiavi neri, diversi per 

condizione giuridica, economica e sociale. La colonia fu infatti attraversata da altri due 

movimenti, oltre a quello degli schiavi. Il primo riguardò i coloni bianchi, che negli ideali 

rivoluzionari scorsero lo strumento per attaccare i vincoli monopolistici imposti dalla 

madrepatria, in nome della libertà commerciale e del decentramento. Attraverso il 

riconoscimento da parte dell’assemblea costituente (8 marzo 1790) delle assemblee 

coloniali, sorte nel 1787, ove erano rappresentati i soli piantatori bianchi, questi ultimi 

ottennero una rappresentanza che escludeva i liberi di colore. Costoro formarono il secondo 

fronte in lotta per il riconoscimento degli stessi diritti dei piantatori bianchi, tra cui la 

presenza nelle assemblee coloniali (Bono, 2016). 
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Rispetto al processo di emancipazione che era stato avviato con i lumi 

e che era continuato nel corso dell'Ottocento si pone un elemento di 

discontinuità rappresentato dalla legge di Napoleone del 1802 relativa 

alla tratta dei neri e al regime delle colonie, un atto che è stato 

interpretato da alcuni esperti come il declino dei valori dei lumi. 

Tuttavia, questo nuovo provvedimento fu favorito dalla svolta 

autoritaria data da Napoleone con il colpo di stato del novembre del 

1799 il quale, mediante la soppressione delle garanzie costituzionali, 

ha spezzato il collegamento esistente fra la rivoluzione e la tutela dei 

diritti.  

In seguito alla pace siglata con la Gran Bretagna vi fu la realizzazione 

di un progetto di controllo del mondo coloniale che prevedeva l'invio 

del corpo di spedizione, in particolare, sulla futura isola di Haiti.  

In patria questa politica si tradusse nell’annullamento del decreto del 4 

aprile 1792 con cui i liberi di colore avevano ottenuto la cittadinanza e 

nel divieto di ingresso in Francia per neri e mulatti (2 luglio 1802), 

rimasto in vigore sino agli anni Trenta dell’Ottocento (Del Piano, 

2009).  

 

 

 

2.7.  Abolizionismo  

Nel momento in cui vennero formulati gli atti abolizionisti il numero 

degli schiavi nel XIX secolo non ebbe equivalenti nella storia: 30 

milioni di contadini russi, mezzo milione di schiavi a Santo Domingo, 

quattro milioni di schiavi negli Stati Uniti, un altro milione nei 

Caraibi, 250 mila nelle colonie spagnole, mentre in Africa, a cavallo 

del XIX secolo,  si stimò  che la schiavitù coinvolgesse circa 7 milioni 

di persone.  
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In Europa, principalmente nel Mediterraneo, le forme di schiavitù non 

furono mai ufficialmente abolite, semplicemente scomparvero 

progressivamente.  

In Russia, ad esempio, l’emancipazione degli schiavi non fu 

determinata tanto dalla pressione dei gruppi urbani quanto da un 

evento circostanziale (la guerra di Crimea) e dall'atteggiamento di un 

ceto zarista, ovvero un gruppo di grandi proprietari immobiliari, unita 

alla resistenza dei contadini durante i decenni precedenti e alla loro 

capacità di poter acquistare territori.  

In un modo completamente diverso, la campagna abolizionista che si 

verificò in gran Bretagna combinava argomenti morali, politici, 

religiosi ed economici. 

Sicuramente la schiavitù in quello Stato era redditizia e di 

conseguenza l'abolizione del commercio di schiavi ha causato alla 

Gran Bretagna perdita di profitti e una ridotta produzione di zucchero.  

In questa nazione molti avevano creduto che l'abolizione della tratta 

degli schiavi avrebbe portato alla progressiva abolizione della 

schiavitù.  

Non è stato così, come Francia, Spagna e il Portogallo, la Gran 

Bretagna ha continuato a importare schiavi.  

Pertanto, l’abolizione della schiavitù non avvenne nell’immediato ma 

in maniera graduale poiché fu previsto per gli schiavi un periodi di 

transizione nel corso del quale potevano emanciparsi.  

In sostanza, nell’arco di 6-7 anni lo schiavo veniva sottoposto ad un 

contratto di apprendistato alla fine del quale poteva emanciparsi. Gli 
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schiavi non godevano di uno status giuridico completo in quanto loro 

non erano ancora "civilizzati" 27.  

I francesi abolirono la schiavitù solo nel 1848; a differenza degli 

inglesi non prevedevano un periodo intermedio di apprendistato 

poiché scelsero di praticare forme mascherate di schiavitù, che si sono 

evolute solo con lo sviluppo di nuove massicce forme mondiali di 

sfollamenti di popolazione. 

Queste forme mascherate di schiavitù si tradussero in una sorta di 

lavoro forzato che non poteva essere assolutamente espressione di ciò 

che era il lavoro libero in quel momento che sarebbe dovuto 

subentrare in seguito all’abolizione della schiavitù.  

In termini economici, non è corretto interpretare il lavoro forzato 

come un sostituto semplice e temporaneo della schiavitù all'indomani 

della sua abolizione.  

Il lavoro forzato iniziò molto prima della schiavitù e persistette 

durante e dopo. 

L'abolizione della schiavitù ha dato nuova vita all'immigrazione 

“forzata”.  

Le condizioni reali sopportate da questi lavoratori dipendevano dalla 

loro origine etnica e dal tipo di lavoro che dovevano svolgere.  

I proprietari di piccole piantagioni erano preoccupati per i servitori 

fuggitivi o insubordinati, mentre i proprietari di grandi piantagioni si 

lamentavano dell'eccessivo costo della sorveglianza degli schiavi. 

 
27 Gli apprendisti lavoravano 45 ore a settimana per i loro ex proprietari in cambio di cibo, 

abbigliamento, alloggio e cure mediche. Assenteismo o cattive prestazioni determinavano 

per gli schiavi  gravi sanzioni e l’aumento della durata e degli obblighi dell’apprendistato. 

Anche se la punizione fisica era stata soppressa durante la schiavitù, fu ora reintrodotta per 

gli apprendisti. L’abuso era quindi estremamente frequente. 
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Le condizioni di questi lavoratori migliorarono col tempo: ciò era 

dovuto a diversi fattori, non ultimo quello della resistenza delle 

vittime stesse che hanno continuato a denunciare gli abusi nonostante 

le difficoltà incontrate nel fare ciò, e il loro impegno nei confronti 

della resistenza passiva, unitamente alla loro capacità di fuga, di 

formare dei gruppi di resistenza e di rivolgersi ai tribunali.  

Queste condotte incontrarono la benevolenza da parte delle élite 

coloniali, le quali credevano fermamente nella libertà e nella virtù del 

libero mercato, mentre altri si preoccupavano più delle questioni 

politiche ed economiche. 

Negli Stati Uniti coloro che si batterono per assicurare l’abolizione 

della schiavitù furono i quaccheri che erano convinti che per 

raggiungere questo traguardo era indispensabile avviare una guerra 

civile. Le origini di questa guerra furono molto più politiche che 

puramente economiche. 

Anche se le politiche tariffarie internazionali (protezionismo contro 

libero scambio), la struttura dell'economia (agricoltura vs. 

manifattura), le politiche monetarie e fiscali (stabilità contro 

inflazione) e la disponibilità del lavoro (necessario sia al nord che al 

sud) erano punti reali di disaccordo tra gli Stati settentrionali e 

meridionali, l'ultima fonte di il conflitto era l'equilibrio nel Congresso 

tra chi sosteneva la schiavitù e chi ne chiedeva l’abolizione.  

Tuttavia, questa conclusione non spiega perché, alla fine, agli ex 

schiavi sono stati concessi così pochi diritti.  

L'impatto internazionale dell'abolizione americana è stato molto 

deciso e influente: la mancanza di cotone sui mercati internazionali ha 

portato ad un aumento della produzione in varie altre aree.  

Immediatamente dopo lo scoppio della guerra civile americana, i 

produttori inglesi produttori hanno aumentato la pressione nelle zone 
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di produzione del cotone indiano: essi erano in competizione con i 

francesi per ottenere il primato nella produzione del cotone.  

In seguito alla politica degli Stati Uniti, il movimento abolizionista ha 

attirato l'attenzione delle istituzioni europee. Per riassumere, la 

seconda metà del diciannovesimo secolo era una "marcia globale 

verso la libertà" in grado di portare avanti numerose trasformazioni 

che andarono di pari passo con il crollo dell'Impero Ottomano e la 

decolonizzazione in Africa. 

 

 

 

2.8.  Tra l’Atlantico e il Mediterraneo 

Gli studi condotti sulla schiavitù dell'Atlantico e del Mediterraneo ha 

cominciato ad attirare l’attenzione degli storici negli ultimi decenni.  

Il commercio degli schiavi e le forme di schiavitù presenti nel 

Mediterraneo e nell’Atlantico condividevano tratti comuni: relazioni 

di potere, navigazione dei mari, il movimento degli uomini e il 

trasferimento di schiavi (Bonazza, 2019). 

Il rinnovato interesse storico per la schiavitù del Mediterraneo era una 

derivazione dello studio riguardante il commercio atlantico degli 

schiavi: i due non possono essere pienamente compresi se considerati 

totalmente distinti.  

Il commercio atlantico non era semplicemente un affare tra stati 

nazionali, ma il risultato della collaborazione tra individui: queste 

relazioni erano emerse nella "società civile", come espressione di 

relazioni "private" e libere dalla sponsorizzazione diretta da parte della 

struttura politica dello stato.  
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Gli Stati nel commercio atlantico svolgevano un ruolo simile a quello 

svolto dagli intermediari nella schiavitù del Mediterraneo (Bonazza, 

2019). 

Anche gli studiosi americani si sono interessati alla schiavitù nel 

Mediterraneo, in primis Robert C. Davis che affermava che la 

schiavitù non  era  una  prerogativa  solo degli europei, ma anche del 

mondo arabo.  

La storiografia anglosassone che si è interessata alla schiavitù 

mediterranea comprendeva storici come Godfrey Fisher e Linda 

Colley che si soffermarono sugli stati barbari che  non erano 

semplicemente prede dedite alla pirateria, ma stati con forti strutture 

politiche e potere negoziale. 

Il crescente interesse dell'Accademia Europea per gli schiavi del 

Mediterraneo, a lungo limitato al periodo medievale, ha riguardato 

storico come Alessandro Stella e Salvatore Bono: essi hanno 

analizzato numerosi documenti come atti di matrimonio, tracce verbali 

e testamenti per stabilire resoconti statistici e personali della schiavitù 

e della vita degli schiavi. 

Stella smantella la teoria storiografica secondo cui lo schiavo in 

Europa era un lusso aristocratico, piuttosto che una parte produttiva 

della forza lavoro in proprio. In realtà, gli schiavi lavoravano in tutti i 

settori dell'economia: sulla terra e nelle fabbriche, officine e miniere 

(Bonazza, 2019). 

La storica spagnola Cecilia Tarruell ha recentemente pubblicato un 

articolo sulla prigionia cristiana nel Mediterraneo tra la fine del XVI 

secolo e l'inizio del XVII secolo.  

La parte innovativa della sua ricerca è la sua analisi della cattività del 

ritorno; cioè calcola il tasso di ritorno degli schiavi cristiani nella 
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penisola iberica dopo la prigionia nell'Africa settentrionale e identifica 

i ruoli che hanno assunto al loro ritorno.  

Inoltre, il ruolo degli intermediari nella cattura di uomini nel 

Mediterraneo non può essere paragonato al loro ruolo equivalente 

nell'Atlantico: inoltre, il ruolo degli intermediari si mantenne anche 

nel periodo abolizionista quando queste figure, incarnate da istituzioni 

religiose, si impegnavano a riscattare gli schiavi. 

Andrea Pelizza, ad esempio, descrisse in dettaglio il modo in cui i 

veneziani riscattarono gli schiavi, grazie all’impegno dei sacerdoti 

(Bonazza, 2019). 

Inoltre, è stato rilevato che sia nell’Atlantico che nel Mediterraneo, il 

battesimo era il meccanismo principale con cui gli schiavi si 

allontanavano dalla loro cultura originale.  

Alcuni documenti dimostrano non solo che gli schiavi ottennero 

spesso la libertà dopo il battesimo, ma soprattutto che gli stessi 

Conservatori romani furono nominati dal Papa per convertire gli 

schiavi seguendo una precisa indicazione papale.  

Tuttavia, il battesimo non era una garanzia di libertà, ma un passo 

preparatorio (Bonazza, 2019). 

L’intercessione dei religiosi e il battesimo come canale per la libertà 

diventano  fondamentali per comprendere la schiavitù nel 

Mediterraneo.  

Il problema della schiavitù nel Mediterraneo deve essere visto nel più 

ampio contesto che ricomprende altre forme di schiavitù: 

ricomprendere anche l’analisi della schiavitù Atlantica consente un 

chiarimento più completo del frammentato panorama della schiavitù 

mediterranea (Bonazza, 2019). 
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Capitolo 3 

La tratta oggi 

 

 

 

3.1. Che cosa è la tratta degli esseri umani  

Se nei primi due capitoli è stato effettuato un excursus storico in 

merito al fenomeno della tratta e della schiavitù a partire dalle prime  

manifestazioni nell'età moderna, adesso nel presente capitolo si 

analizzerà il modo in cui la tratta viene concepita oggi, unitamente alle 

dimensioni che la caratterizzano.  

Avere precedentemente compiuto un analisi storica nei primi due 

capitoli è servito molto per comprendere le origini di un fenomeno 

molto attuale e molto radicato nelle nostre società, nonostante i suoi 

tentativi di nascondersi alle autorità e all’opinione pubblica.  

In seguito ad una attenta e precisa documentazione in merito alla 

letteratura prodotta e in merito ai più significativi contributi, dopo 

aver descritto le origini della tratta della schiavitù in età moderna 

l'analisi prosegue con l'intento di definire un quadro  della tratta oggi e 

dei fenomeni ad essa correlati come lo sfruttamento sessuale, il 

caporalato, la celebrazione dei riti juju e la violazione dei diritti 

umani. 

In particolare, il presente capitolo intende concentrarsi sulle 

dimensioni della tratta sopracitate poiché si qualificano come casi, 

oltre che fortemente significativi, anche molto frequenti ed aventi una 

incidenza maggiore  sullo status giuridico delle vittime e sull’impegno 

delle autorità degli Stati mediterranei che, insieme alle organizzazioni 

internazionali, si impegnano da anni a contrastare.  
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La tratta degli esseri umani, che costituisce una grave violazione dei 

diritti fondamentali, si qualifica ad oggi come è un fenomeno antico 

ma che continua a rappresentare una piaga di preoccupante attualità, 

capace com’è di estrinsecarsi in forme che, nel corso del tempo, 

subiscono evoluzioni e trasformazioni, adeguandosi rispetto alle 

condizioni delle vittime, ai contesti di provenienza, alle capacità di 

riorganizzarsi dei gruppi criminali dediti al traffico di migranti. 

Naturalmente l’analisi che verrà effettuata in questo capitolo intende, 

da un lato dare un personale contributo in merito alla descrizione di 

cosa sia effettivamente la tratta oggi, e dall’altro, allo stesso tempo, 

intende concentrarsi prevalentemente sulla tratta che si compie nelle 

acque del Mediterraneo, che rappresenta il focus della presente 

argomentazione.  

Con l’espressione tratta di persone (in inglese trafficking in human 

beings) si indica quel fenomeno criminale che prevede il 

reclutamento, il trasporto e il successivo sfruttamento di questi 

soggetti a fine di lucro.  

L'accordo internazionale su ciò che costituisce tale tratta è molto 

recente: è stato solo alla fine degli anni Novanta che gli Stati hanno 

iniziato a distinguere la tratta da altre pratiche con cui era 

comunemente associata come la migrazione irregolare facilitata 

(United Nations, 2014).  

La prima e più compiuta definizione che è stata attribuita al fenomeno  

è stata formulata nel 2000 ed è contenuta all'interno di uno dei tre 

Protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il 

crimine transnazionale organizzato ovvero il Protocollo addizionale 

relativo alla tratta: l'articolo di riferimento che permette di definire il 

fenomeno è l'articolo 3 di suddetto protocollo che stabilisce quanto 

segue: “ Ai fini del presente Protocollo: (a) ‘tratta di persone’ indica 
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il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere 

persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di 

altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di 

potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere 

somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona 

che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento 

comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o 

altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni 

forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di 

organi; (b) il consenso di una vittima della tratta di persone allo 

sfruttamento di cui alla lettera (a) del presente articolo è irrilevante 

nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera (a) è 

stato utilizzato; (c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, 

l’ospitare o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono 

considerati ‘tratta di persone’ anche se non comportano l’utilizzo di 

nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo; (d) 

‘minore’ indica qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.” 28. 

Da questa definizione si evince che la tratta viene concepita come un 

processo che ricomprende una serie di azioni che sono strettamente 

connesse tra di loro e non semplicemente una singola azione che si 

verifica in un preciso momento (Arlacchi, 2009). 

 
28 Rientra nella tratta anche la schiavitù per debito: il fenomeno indica l’attività di ripagare 

un prestito con un servizio la cui durata e natura non sono specificate. Spesso le vittime di 

tratta ai fini di sfruttamento sessuale o lavorativo si trovano in condizione di schiavitù per 

debito poiché devono ripagare il viaggio e le altre spese che il trafficante ha dovuto 

affrontare in anticipo per loro. Tale forma di schiavitù per debito è diffusa in tutto il mondo 

ed è un modo per “giustificare” lo sfruttamento e minimizzare il rischio di fuga della 

vittima poiché questa crederà, purtroppo invano, che una volta saldato il debito potrà essere 

di nuovo libera o potrà guadagnare soldi per se stessa. 
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Il Protocollo, infatti, definisce il fenomeno rifacendosi a tre importanti 

elementi tra loro correlati ovvero: 

 

• l'azione che si sostanzia nel reclutamento, nel trasporto, 

nel trasferimento da luogo a un altro, nell’ospitare o 

nell'accogliere persone; 

• i mezzi che prevedono l'impiego o la minaccia di impiego 

della forza o di altre forme di coercizione, il rapimento, la 

frode, l’inganno, l’abuso di potere o l’abuso di una 

posizione di vulnerabilità, il dare o ricevere somme di 

denaro e vantaggi per ottenere il consenso di una persona 

che ha una certa autorità sulla vittima; 

• il fine che si sostanzia nello sfruttamento della vittima ai 

fini di prostituzione, sfruttamento sessuale, lavoro forzato, 

prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, 

asservimento o prelievo di organi (Bales, 2010). 

 

Lo sfruttamento, in particolare, si sostanzia nel momento in cui si ha, 

in maniera consapevole, un profitto ingiusto derivato dalla tendenza di 

approfittare dello stato di bisogno o di inferiorità del soggetto oggetto 

di tratta, sfruttando in maniera fraudolenta le sue capacità e attività. 

Successivamente anche la Direttiva 2011/36/UE del 2011 dell'Unione 

Europea dà un ulteriore contributo nella definizione della tratta di 

esseri umani: il riferimento normativo lo troviamo all'articolo 2 di 

suddetta Direttiva29 che ricalca quanto stabilito qualche anno prima 

dal Protocollo (Cassandro, 2014). 

 
29 Tale articolo stabilisce quanto segue: “1. (…) il reclutamento, il trasporto, il 

trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il 
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Questo crimine viene, solitamente, sanzionato mediante il ricorso a 

pesantissime pene che in Italia 30 vengono stabilite in base al valore 

che quel reato va a colpire ovvero la libertà di autodeterminarsi 

poiché, divenendo oggetto di trattavi, la persona vede limitarsi la sua 

capacità di autodeterminarsi negli aspetti più importanti della propria 

vita come ad esempio svolgere un'attività o restare in un determinato 

posto (Centonze, 2014). 

Pertanto, la tratta oggi potrebbe rappresentare una sorta di schiavitù 

moderna che coinvolge uomini, donne e bambini e che si pone come 

una grave violazione dei diritti umani poiché priva l’uomo della sua 

libertà di autodeterminarsi sia nella vita pubblica che nella vita 

privata.  

Nel linguaggio comune spesso si tende a considerare la tratta degli 

esseri umani e il traffico dei migranti come fenomeni analoghi ma in 

realtà a entrambi i fenomeni sono stati dedicati due distinti Protocolli 

 
trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso 

della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di 

potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro 

o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fi ni di 

sfruttamento. 2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in 

questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è 

vittima. Analisi del sistema di interventi a favore delle vittime di tratta tra i richiedenti 

asilo della Commissione Territoriale di Forlì- Cesena. 3. Lo sfruttamento comprende, come 

minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il 

lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla 

schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi. 4. Il consenso 

della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è 

irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1. 5. La condotta di cui al 

paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche 

in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1”. 

30 L’articolo 2 della Costituzione Italiana sancisce il fondamentale principio secondo cui la 

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. 
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ONU che permettono di evidenziare le diversità che intercorrono tra le 

due fattispecie: in primis, il traffico dei migranti (in inglese smuggling 

of migrants) può essere considerato come un reato contro lo Stato e 

contro le normative che disciplinano in materia di accesso e 

immigrazione; in particolare si configura il traffico quando si realizza 

un attraversamento illegale dei confini di un paese (Cicone, 2012). 

Come la cronaca ci ha mostrato in più occasioni, i migranti spesso 

vengono trasportati in condizioni pericolose e insalubri ma il reato 

viene ugualmente commesso a prescindere dal fatto che il migrante 

venga maltrattato durante il tragitto. 

La tratta di persone, invece, si configura come un reato compiuto 

contro l'individuo (Degani, 2013). 

Inoltre, nel traffico dei migranti il rapporto che si instaura tra il 

migrante e il trafficante si conclude nel momento in cui il primo  

raggiunge la meta stabilità dopo aver attraversato illegalmente i 

confini: il prezzo per il viaggio viene pagato prima della partenza e 

solitamente il trafficante non intende sfruttare il migrante a viaggio 

concluso, ma si accontenta esclusivamente di ottenere un immediato 

guadagno dal viaggio. 

Coloro i quali, invece, gestiscono la tratta instaurano una relazione 

con la vittima che non si conclude con la fine del viaggio ma continua 

con il successivo sfruttamento che si realizza nel luogo di 

destinazione. 

Anche il profitto è diverso nella tratta e nel traffico: in quest'ultimo 

esso si sostanzia nel prezzo del trasporto per il viaggio, mentre nella 

tratta il profitto deriva dallo sfruttamento che il criminale fa nei 

confronti della vittima (Rijken, 2013). 

Un ulteriore fattore che viene considerato è l'attraversamento illegali 

dei confini internazionali che viene costantemente compiuto nel 
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traffico dei migranti mentre nella tratta non per forza deve realizzarsi 

poiché la vittima può essere anche semplicemente spostata all'interno 

del medesimo Stato e l'eventuale attraversamento del confine può 

avvenire sia in maniera illegale che in maniera legale.  

L'elenco di queste differenze ci permette di giungere alla conclusione 

che la tratta di persone si configura come un crimine contro i diritti 

umani mentre il traffico si configura prevalentemente come un reato 

contro lo Stato che richiama la violazione di leggi nazionali. 

Il più grande sforzo per attuare misure a livello nazionale per 

contrastare la tratta di esseri umani è stato compiuto mediante 

l’adattamento del citato Protocollo alle legislazioni nazionali: i primi a 

farlo sono stati i paesi dell'Europa centrale e meridionale, seguiti 

dall’Asia orientale, Europa occidentale e Nord America. Alcuni paesi, 

tutt’oggi, sono ancora privi di una legislazione adeguata, in particolare 

quelli nell'Africa occidentale e orientale, in Sud America e nei 

Caraibi, dove è stata attuata una legislazione parziale.  

Nonostante questo elevato impegno nella criminalizzazione della 

tratta, il livello di risposta della giustizia penale sta diminuendo. I 

procedimenti penali sono stati classificati in tre fasi: indagini, azioni 

penali e condanne, divenendo eccessivamente lunghi e logoranti per le 

vittime (Spiezia, 2012). 

È stato osservato che vi è una diminuzione nel momento in cui si 

passa alla fase della condanna: le percentuali delle indagini sono più 

elevate di quelle delle azioni giudiziarie e quelle delle azioni 

giudiziarie sono più elevate di quelle delle condanne.  

Il 26% delle indagini, infatti, si ferma alla prima fase determinando un 

ristagno di procedimenti giudiziari penali in tutto il mondo, con poche 

esperienze virtuose in Europa e in Nord America, in particolare contro 

la tratta ai fini dello sfruttamento sessuale (Tworney, 2010). 
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Pertanto, dopo aver definito in termini generali i caratteri della tratta 

oggi, riferendoci esclusivamente all’area mediterranea, passiamo ora 

ad illustrare le origini e le cause di questo fenomeno, due dimensioni 

che sono fortemente significative per comprendere a pieno il 

fenomeno oggi.  

 

 

 

 

3.2. Le origini e le cause  

Al fine di inquadrare correttamente il fenomeno della tratta di esseri 

umani è necessario procedere ad un'analisi delle origini e delle cause 

che hanno contraddistinto la sua evoluzione.  

Considerato che con l'espressione “tratta di persone” si intende 

l'attività criminale che prevedi il reclutamento, il trasporto e lo 

sfruttamento ai fini di lucro di persone, essa è stata oggetto di un 

costante incremento, qualificandosi addirittura come una moderna 

forma di schiavitù e ciò è stato possibile anche grazie allo stretto 

legame che ha stabilito con i flussi migratori che si alimentano del 

desiderio dei migranti, appartenenti alle classi più povere e 

svantaggiate del pianeta, di abbandonare il proprio Paese di origine e 

dirigersi verso nuovi Paesi industrializzati al fine di ottenere un 

aspettativa di vita migliore (Vitale, 2016). 

Quali flussi migratori si alimentano, costantemente, nella 

sperequazione delle risorse e delle aspettative di vita che si 

rintracciano tra i due blocchi mondiali.  

Anche i mezzi di comunicazione di massa contribuiscono, giorno per 

giorno, a diffondere numerose informazioni sulle condizioni di vita e 

di lavoro che ritroviamo nei Paesi che divengono meta di numerosi 
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immigrati che coltivano sempre la pretesa di ottenere pari trattamento 

e analoghe aspettative di vita delle popolazioni locali (Aronowitz, 

2011). 

Anche le politiche migratorie restrittive, che sono state adottate da 

numerosi Stati, non hanno fatto altro che, seppure involontariamente, 

favorire la diffusione di canali illegali di accesso allo Stato che 

vengono gestiti dalle organizzazioni criminali che proprio sul 

desiderio di migrare delle popolazioni riescono a ottenere profitto: 

questo fattore ha influito non solo sul traffico dei migranti che prevede 

il loro accesso, utilizzando canali illegali all'interno di un Paese in cui 

non avrebbero mai potuto fare accesso poiché sprovvisti dei requisiti 

legali di ingresso, ma influisce anche sulla tratta che si alimenta anche 

delle svantaggiate condizioni economiche di alcuni soggetti. Questi, a 

causa della loro condizione di vulnerabilità, coltivano il desiderio di 

migliorare il proprio status e quello dei loro cari e, per raggiungere 

questo obiettivo, spesso cadono nella rete dei trafficanti che li illudono 

circa la possibilità di trasferirsi in un Paese o in una zona più ricca 

dove poter svolgere un lavoro dignitoso e ben retribuito (Berardelli, 

2012). 

Pertanto, anche la tratta degli esseri umani è strettamente influenzata 

dall'adozione, a livello nazionale e internazionale, di normative di 

regolamentazione dei flussi migratori e trova, sicuramente, maggiore 

diffusione soprattutto in quegli Stati dove le politiche migratorie si 

qualificano come più restrittive. 

Secondo quanto detto finora lo sfruttamento e l'asservimento che 

riguarda parti della popolazione mondiale e che si sostanzia nel 

fenomeno della tratta originano da alcuni importanti fattori: in primo 

luogo, è da citare il considerevole aumento della popolazione 

mondiale subito dopo il Secondo conflitto, un fattore che, 
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combinandosi con il rapido mutamento economico e sociale che si è 

realizzato a partire da quegli anni, ha provocato un considerevole 

aumento della povertà e della disoccupazione soprattutto in quelle 

aree dove ancora predominavano rapporti di tipo servile poiché ancora 

culturalmente accettati. (Livi Bacci, 2016). 

Allo stesso tempo, anche le crisi economiche e i conflitti causati dai 

cambiamenti in merito alla distribuzione della terra e del reddito 

hanno determinato un aumento di soggetti che cadono nella rete dei 

trafficanti e che si qualificano come potenziali individui da sfruttare. 

Al fine di illustrare le cause strettamente correlate alla tratta di 

persone è possibile suddividerle in due categorie: i fattori di spinta 

(push) che spingono questi soggetti nella rete dei trafficanti e i fattori 

di attrazione (pull) che, agli occhi di questi soggetti, rendono più 

attraenti i Paesi sviluppati che rappresentano per loro la meta da 

raggiungere (United States Department of State, 2017). 

All'interno dei fattori di spinta è necessario enucleare la condizione di 

estrema povertà in cui si trovano queste vittime della tratta, una 

condizione che ricorre spesso presso i Paesi africani, sudamericani e 

asiatici: l'estrema povertà unita alla crescita demografica e 

all'impoverimento dei settori sociali a causa della liberalizzazione 

economica ha determinato l'aumento del numero di questi potenziali 

schiavi, abbassando il loro prezzo. 

Anche le ricorrenti guerre tra stati o le guerre civili rappresentano dei 

fattori di spinta che alimentano la tratta degli esseri umani: in effetti, 

l'insorgenza di un conflitto armato determina, all'interno di un Paese, 

una condizione di instabilità politica che provoca, a sua volta, 

disoccupazione, povertà e incapacità da parte dello Stato di controllare 

i livelli di criminalità.  
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In presenza di conflitti etnici o religiosi c'è il rischio che si instauri un 

clima di discriminazione di specifiche fasce della popolazione 

determinando gravi danni per la stessa economia dello Stato coinvolto. 

Considerato che una parte della tratta di esseri umani è caratterizzata 

dalla tendenza a reclutare donne ai fini di sfruttamento sessuale è 

necessario considerare come causa del fenomeno anche l'evidente 

ineguaglianza socio-economica attribuita alle donne all'interno dei 

loro Paesi di origine (Bhabha, 2015).  

A questi fattori, inoltre, è necessario aggiungere anche eventuali 

catastrofi naturali, distruzione degli ecosistemi e surriscaldamento del 

pianeta che spingono le persone ad abbandonare quelle aree andando 

ad alimentare i profitti dei trafficanti i quali accedono costantemente 

ad un enorme bacino di raccolta in grado di alimentare la loro attività 

criminosa ovvero sfruttare la fragilità e le difficoltà personali delle 

vittime della tratta per ottenere profitti economici.  

La seconda categoria di cause, invece, ugualmente dà la spinta alle 

vittime della tratta a ricorrere alle organizzazioni criminali che 

gestiscono questa rete al fine di giungere alla meta desiderata: è 

proprio in questi paesi che essi vedono tutte le condizioni per poter 

migliorare la propria vita. 

Allo stesso tempo un'ulteriore spinta è rappresentata dal fatto che 

all'interno di questi Paesi ricchi numerosi membri della popolazione 

locale si rifiutano di svolgere alcune professioni considerate 

eccessivamente rischiose, faticose, poco remunerate o troppo umili, 

mansioni che spesso vengono destinate alle vittime della tratta una 

volta arrivate a destinazione; proprio dalla retribuzione derivante da 

questi impieghi  e dal conseguente sfruttamento che i criminali  

riescono ad ottenere un costante  profitto economico (Drew, 2012). 
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La descrizione delle cause sicuramente permette di conoscere meglio 

il fenomeno, per quanto riguarda le dimensioni e gli aspetti 

quantitativi della tratta, un fattore costantemente monitorato dalle 

organizzazioni internazionali e nazionali che a volte incontrano 

difficoltà nella rilevazione dei dati statistici che si rivelano essere 

confusi e parziali e che spesso non permettono di effettuare delle 

stime precise.  

Secondo le ultime rilevazioni è possibile identificare una forbice 

compresa tra 600.000 e 1 milione di esseri umani che entrano nella 

rete dei criminali della tratta ogni anno: l'80% per cento di loro sono 

donne e ragazze destinate allo sfruttamento sessuale  che rappresenta 

il loro destino nel 70% dei casi. 

Secondo le Stime effettuate dall’Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni, considerando l'ingresso illegale negli Stati e lo 

sfruttamento delle vittime sotto forma di schiavitù sessuale o di lavoro 

forzato, attualmente è possibile riscontrare oltre 120.000 schiavi nel 

mondo.  

I dati che riguardano la tratta in Europa hanno rilevato circa 150 mila 

vittime ogni anno; in Italia le vittime ogni anno sono circa 8 mila. 

Secondo le Stime delle Nazioni Unite, invece, il giro di affari della 

tratta frutta ai criminali oltre 10 miliardi di dollari all'anno cosa che 

rende il fenomeno come il terzo mercato per importanza delle 

organizzazioni criminali preceduto da quello delle armi e della droga 

(Gallagher, 2012).  

Uno dei motivi per cui, da sempre, le autorità nazionali e le 

organizzazioni internazionali si impegnano a contrastare la tratta di 

persone è la continua violazione dei diritti umani operata da 

quest’ultima: le vittime di tratta vengono degradate nella loro dignità e 

divenute un burattino nelle mani dei trafficanti.  
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Il capitolo successivo si occuperà proprio di analizzare come la tratta 

compia una sistematica violazione dei diritti umani. 

 

 

 

3.3. La tratta come violazione dei diritti umani  

Le Nazioni Unite sono il principale organismo che da sempre ha 

sviluppato programmi, accordi e Convenzioni al fine di garantire la 

tutela dei diritti umani: già l'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, 

che è stata adottata a San Francisco nel giugno del 1945, stabilisce che 

suddetto organismo intende raggiungere gli obiettivi di mantenimento 

della pace e sicurezza internazionali, promozione del rispetto dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali di tutte le persone senza 

effettuare alcuna discriminazione per motivi di razza, sesso, lingua e 

religione. 

L'operato delle Nazioni Unite, quindi, deve sempre essere basato su 

tre pilastri: lo sviluppo, la pace e la sicurezza e i diritti umani e questo 

suo impegno è suggellato anche dall'articolo 55 della medesima Carta 

che stabilisce che le Nazioni Unite si impegnano ad assicurare il 

rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

(Pugliese, 2013).  

La tratta, di conseguenza, viene considerata sia a livello nazionale che 

internazionale come una profonda violazione di questi diritti tanto 

difese dalle organizzazioni a livello mondiale e nazionale; anche se lo 

sfruttamento di soggetti al fine di ottenere profitto ha origine ancor 

prima della nascita del sistema moderno di tutela dei diritti umani 

solamente negli ultimi decenni è emersa la problematica relativa ad 

una loro violazione che rappresenta una delle preoccupazioni maggiori 

dell'intera comunità internazionale (Musacchio, 2013). 



102 
 

Impegnandosi costantemente a realizzare un impianto normativo atto a 

contrastare tale fenomeno, le organizzazioni internazionali si sono da 

sempre impegnate a tutelare questi diritti della vittima realizzando 

normative, programmi e politiche di riferimento: la tratta, quindi, oltre 

a rappresentare una problematica che si alimenta del fenomeno 

dell'emigrazione e del crimine organizzato transnazionale, si qualifica 

come una questione correlata alla tutela dei diritti umani. 

Per evitare il sorgere di tali violazioni, il diritto internazionale ha 

proibito severamente il compimento di alcune pratiche associate alla 

tratta come ad esempio la servitù per debito, il lavoro forzato, lo 

sfruttamento del lavoro minorile, lo sfruttamento sessuale dei minori, i 

matrimoni forzati e precoci, lo sfruttamento della prostituzione; anche 

il divieto di tortura, che si qualifica come una regola di diritto 

consuetudinario internazionale, viene considerato in relazione al 

fenomeno della tratta e ricompreso nel parterre di violazioni (Rosi, 

2011).  

Concepire la tratta come una ferrea violazione dei diritti umani spinge 

gli Stati a mobilitarsi per contrastare il fenomeno e per dare 

un’adeguata protezione alle vittime i cui diritti devono essere sempre 

tutelati: proprio nei confronti di questa tutela devono concentrarsi gli 

sforzi e le azioni di protezione, assistenza e contrasto di tale reato da 

parte degli Stati interessati e delle organizzazioni internazionali.  

La protezione dei diritti umani, soprattutto in relazione al fenomeno 

della tratta, deve figurare nell'agenda internazionale, comunitaria e 

nazionale, divenendo una priorità, cosa che non deve determinare la 

perdita di importanza di altri obiettivi che ugualmente devono essere 

sempre considerati e garantiti (Tinebra, 2014).  

Il reato della tratta può violare non uno ma numerosi diritti umani e 

non sorprende che sono ugualmente numerosi gli organi che si 
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occupano di garantire tale tutela: in effetti, la tratta degli esseri umani 

rappresenta una competenza del Comitato dei diritti del fanciullo, del 

Comitato sull'eliminazione della discriminazione contro le donne. 

Al fine di avere un quadro quanto più chiaro possibile è necessario 

enucleare quali sono i principali diritti umani che possono essere 

violati da parte dei criminali che si occupano della tratta di persone: 

  

• il diritto a non esser discriminati a causa di razza, colore, 

sesso, lingua, religione, opinione politica, origine 

nazionale o sociale, proprietà, nascita, altro status;  

• il diritto alla vita; 

• il diritto a libertà e sicurezza; 

• il diritto di accesso alla giustizia, uguaglianza davanti a 

essa e a un equo processo; 

• il diritto a non esser sottoposti a schiavitù, servitù, lavoro 

forzato o servitù per debito;  

• il diritto alla libertà dalla schiavitù nei conflitti armati;  

• il diritto a non esser sottoposti a tortura e/o trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti;  

• il diritto a esser libero dalla violenza di genere;  

• il diritto di associazione; 

• il diritto alla libertà di movimento;  

• il diritto a godere dei più alti standard accessibili di salute 

fisica e mentale;  

• il diritto a eque e favorevoli condizioni lavorative; 

• il diritto a un adeguato standard di vita; 

• il diritto a sicurezza sociale; 
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• il diritto a non essere venduti, commerciati o promessi in 

matrimonio (Scicchitano, 2010).  

 

All'interno della normativa di diritto cogente si ritrova anche il divieto 

di schiavitù, di discriminazione razziale e di tortura: ciò significa che 

gli stati non possono in alcun modo derogare a tale disposizioni 

indipendentemente dall'avere o meno ratificato le Convenzioni che li 

sanciscono; in questo caso si ha a che fare con obblighi in capo agli 

Stati che possono essere considerati come l'altra faccia della medaglia 

che da un lato ricomprende anche i diritti umani. 

In effetti, gli stati devono rispettare quanto stabilito dal diritto cogente 

e consuetudinario nonché quanto stabilito dai trattati che hanno 

ratificato:  nel caso degli obblighi relativi alla tratta, gli Stati devono 

rispettare quanto stabilito dagli accordi che legiferano in materia di 

diritti umani, schiavitù, lavoro forzato e minorile, diritti delle donne, 

dei fanciulli e dei migranti (Virgilio, 2010).  

Al fine di garantire la tutela dei diritti umani ad una vittima di tratta è 

necessario procedere ad una corretta identificazione del suo status di 

persona lesa da questo crimine: a partire da questo step potranno 

essere forniti a questo soggetto protezione, sostegno e assistenza.  

Identificare la vittima è molto importante poiché permette di capire se 

essa è solo vittima di tratta o di altre gravi forme di sfruttamento 

oppure di altri reati che ledono i diritti fondamentali di una persona: in 

questi casi il rischio che spesso si emerge è quello di criminalizzare la 

persona per qualche reato commesso poiché obbligata a causa della 

sua condizione di sottomissione. 

Allo stesso tempo vi è anche il rischio che la vittima di tratta venga 

scambiata per semplice immigrato irregolare e questo rischio si alza 
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notevolmente quando si compie l’attraversamento illegale di confini di 

Paesi o nel momento in cui si  attraversano Paesi di transito: in questo 

caso le vittime vengono ugualmente accusate di aver violato la 

normativa sull'ingresso legale nello Stato in questione per lavorare in 

maniera illegale o per essere coinvolte nella prostituzione; ma in 

alcuni casi la criminalizzazione della vittima può rappresentare una 

vera e propria violazione dei suoi diritti fondamentali e per evitare che 

ciò succede è molto importante identificarla correttamente (Volpicelli, 

2014).  

Lo Stato in cui si verifica tale identificazione deve sempre fornire a 

questa vittima aiuto e protezione in presenza di un'altra eventuale 

situazione di sfruttamento 31.  

Il capitolo successivo analizzerà i riti juju, una pratica molto diffusa 

soprattutto in Nigeria, dove le giovani donne cadono nella rete dei 

trafficanti dopo essere state sottoposte a tali riti: alla base dell’opera di 

persuasione operata dal rito vi è la convinzione, riferita dal sacerdote 

alle giovani donne, che qualora queste ultime avessero disobbedito ai 

propri trafficanti una divinità oscura avrebbe fatto del male a loro 

stesse e alla loro famiglia, provocando addirittura la morte.   

 

 

 

3.4. L’impiego dei riti juju per favorire la tratta degli esseri 

umani  

I riti juju sono dei macabri rituali che influiscono fortemente nella 

tratta di esseri umani soprattutto nei confronti delle ragazze nigeriane 

 
31 Come, infatti, ha affermato dalla Corte di Strasburgo nel caso Cyprus and Russia, lo 

Stato può essere condannato per non essersi dotato di adeguate misure e programmi allo 

scopo di contrastare il fenomeno della tratta. 
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che scelgono di partire per l'Europa: queste donne vengono ricattate 

mediante questi riti e obbligate a prostituirsi. 

Il termine Juju indica la religione professata dalle persone che 

appartengono al etnia Yoruba 32. 

Il termine deriva dalla lingua francese ed indica un piccolo oggetto o 

un gioco: esso cominciò a ottenere diffusione e ad essere utilizzato nel 

momento in cui gli europei che arrivarono in Africa nel XV secolo 

videro che le persone del luogo indossavano al collo dei piccoli 

sacchetti contenenti varie cose come polveri, vegetali o ossa di 

animali; inizialmente gli europei credettero che questi oggetti 

venissero utilizzati come idoli ma successivamente capirono che essi 

venivano usati come simboli della forza e della grandezza di Dio 

(Nwaubani, 2018). 

I riti juju sono maggiormente praticati nella regione dell’Edo e alla 

Delta del Niger:  la convinzione che caratterizza tale religione 

riguarda la credenza nello spirito del mondo e di come gli dèi siano in 

grado di influire nella vita quotidiana 33. 

I trafficanti di esseri umani che sono attivi in quelle zone della Nigeria 

utilizzano le credenze correlate a questa religione per ricattare le 

 
32 Tale termine che viene usato per indicare la religione delle persone di etnia Yoruba. Se si 

guarda alle percentuali di come le varie religioni sono distribuite nel mondo, il 

cristianesimo occupa il 33% del totale mentre l’Islam il 21%. Però il 6% della popolazione 

mondiale pratica o crede tutt’ora nei culti tradizionali africani. Questa percentuale è la 

stessa delle persone che praticano il Buddismo e le religioni tradizionali cinesi (Nwaubani, 

2018). 

33 È credenza comune di molti nigeriani che, qualsiasi cosa accada nella vita delle persone, 

fosse già scritto. Secondo questa visione del mondo gli dei hanno già predisposto la tua 

vita. Niente accade per caso, è tutto già scelto. Se una persona condu ce una bella vita, gli 

accadranno belle cose. Gli spiriti sono i messaggeri degli dei e fungono da tramiti tra gli alti 

dei e gli uomini che vivono sulla terra. Facendo un paragone con i cristiani gli spiriti 

possono essere considerati una sorta di angeli (Nwaubani, 2018). 
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vittime, e per fare ciò corrompono anche sacerdoti e sciamani al fine 

di ingannare queste persone e rafforzare le credenze degli spiriti: ciò 

rende le vittime molto più vulnerabili su questo tema che viene 

utilizzato come arma da parte dei trafficanti stessi.  

Nel momento in cui la vittima viene sottoposta ad un giuramento di 

obbedienza viene catturata e tenuta prigioniera mediante i riti juju, e 

obbligata al eseguire gli ordini dei suoi carnefici.  

Anche se a volte il loro carnefice è lontano svariati chilometri dalle 

vittime queste ultime hanno sempre la sensazione di essere sempre 

sotto controllo, una sensazione che li spinge ad eseguire ogni ordine 

poiché sentono la loro vita a rischio. 

Questo controllo è stato dimostrato numerose volte nel Regno Unito:  

le vittime che arrivavano in Gran Bretagna, essendo molto giovani, 

vengono affidate alle autorità locali ma questa custodia dura ben poco 

poiché dopo pochi giorni scelgono di  raggiungere i trafficanti che 

provvederanno a trasferirli in altre zone del Regno Unito o nel sud 

dell'Europa (Nwaubani, 2018). 

Le credenze sugli spiriti che sono talmente potenti che ostacolano 

anche l'operato delle forze dell'ordine in tutta Europa: è molto difficile 

per queste autorità ottenere informazioni dalle vittime di traffico 

poiché queste ultime si rifiutano di parlare, non dichiarano di essere 

state sottoposte a suddetti ricatti e non intendono accusare i propri 

carnefici; questo spiega perché sono veramente pochi i trafficanti di 

esseri umani nigeriani che vengono condannati in Europa, ma le 

indagini che si stanno conducendo ultimamente hanno permesso di 

programmare degli interventi per combattere più efficacemente questa 

tratta. 

Il compimento del rituale juju prevede lo svolgimento di una specifica 

cerimonia durante la quale viene chiesto alle persone di denudarsi al 
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fine di farle sentire ancora più vulnerabili: nel corso di questa 

cerimonia il sacerdote esegue degli incantesimi invocando uno spirito, 

il semidio "Eshu" 34, con il quale la vittima dovrà stipulare un 

contratto.   

Dopo aver invocato questa divinità il sacerdote, mediante l'ausilio di 

un rasoio, pratica numerose ferite sulla pelle della vittima 

provocandone il sanguinamento e sulle ferite viene gettata la cenere 

contenente lo spirito invocato in modo che quest'ultimo penetri nel 

corpo della vittima 35. 

Successivamente viene chiesto alla vittima di prestare giuramento 

davanti all’effige di questa divinità promettendo di consegnare tutti i 

soldi al suo trafficante, di obbedire a qualunque cosa venga ordinato, 

di non provare mai a scappare e di non parlare mai con nessuno in 

merito al rituale o ai suoi carnefici; durante la cerimonia viene riferito 

alla ragazza che qualora non tenesse fede al proprio giuramento il 

semidio invocato durante la cerimonia manderà degli spiriti a pulirla 

anche con la morte se necessario (Nwaubani, 2018). 

Dopo la fine del giuramento la ragazza viene costretta a mangiare la 

carne cruda di un cuore del pollo appena ucciso insieme all'alcol: la 

cerimonia si conclude in questo modo e la ragazza può rivestirsi e 

abbandonare il santuario. 

I  trafficanti spesso corrompono i sacerdoti e gli sciamani che 

conducono il rito juju e spingono all'obbedienza le ragazze mediante 
 

34 Eshu è il figlio più giovane e viziato di 'Olodumare', e questo lo rende il miglior semidio 

da usare. È malizioso, un imbroglione e dirigerà gli spiriti morti-morti per realizzare i suoi 

desideri (Nwaubani, 2018). 

35 Successivamente il sacerdote prende alcuni ciuffi di capelli della persona, oltre a dei peli 

pubici e delle ascelle nel caso la vittima sia una ragazza. Li mette all’interno di un vaso. Poi 

raccoglie la biancheria intima della persona e pone anche questa all’interno del vaso. 

Quest’ultimo viene sigillato e posto all’interno di un santuario (Nwaubani, 2018). 
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pozioni e incantesimi; solitamente in questi santuari le ragazze 

vengono portate dai protettori, dai contrabbandieri e in alcuni casi 

perfino dagli stessi genitori.  

Il rito juju si qualifica come un tassello della condizione di 

coercizione a cui sono sottoposte migliaia di donne e ragazze 

nigeriane che sono costrette a vendere il proprio corpo nella schiavitù 

sessuale in Europa; anche l’Italia rappresenta una delle loro mete e qui 

vi arrivano dopo un lungo viaggio attraverso il Nord Africa e il 

Mediterraneo (Nwaubani, 2018). 

Le donne hanno così a che fare con un debito pesantissimo e con 

minacce di violenza, ma allo stesso tempo diventano responsabili del 

ciclo di sfruttamento poiché molte delle vittime diventano 

successivamente carnefici tornando in Nigeria per reclutare altre 

ragazze: secondo quanto rilevato dalle forze di polizia e dei gruppi di 

attivisti che da anni combattono per salvare queste vittime e tutelare i 

loro diritti umani 36. 

Kokunre Eghafona, docente di sociologia e antropologia all’università 

di Benin City e consulente per l’Organizzazione mondiale delle 

migrazioni (OIM), ha affermato, nel corso di un’intervista, che queste 

donne dopo  essere state vittime di tratta e costrette a prostituirsi sono 

 
36 Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del 

crimine (Unodoc), più di nove donne nigeriane su dieci entrate in maniera illegale in 

Europa vengono dall’Edo, uno stato a maggioranza cristiana con una popolazione di tre 

milioni di abitanti. Gli attivisti denunciano che i trafficanti nigeriani stanno sfruttando la 

crisi migratoria in Europa per portare le ragazze in Libia e poi attraverso il Mediterraneo 

fino in Italia. “Le donne dello stato di Edo hanno cominciato ad arrivare in Italia per 

comprare oro e perline all’inizio degli anni ottanta e hanno notato che c’era un mercato 

fiorente nel settore della prostituzione”, spiega Kokunre Eghafona, docente di sociologia e 

antropologia all’università di Benin City e consulente per l’Organizzazione mondiale delle 

migrazioni (Oim) (Nwaubani, 2018). 
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tornate in Nigeria con l'incarico di reclutare altre donne: queste donne 

vengono denominate madame e rappresentano le mediatrici dei 

trafficanti di esseri umani della Nigeria; in qualità di ex vittime che si 

sono trasformate in mediatrici vessano altre donne per introdurle alla 

prostituzione.  

Le madame prima di organizzare il viaggio delle vittime fanno firmare 

a queste donne un contratto per finanziare il loro viaggio, prevedendo 

dei debiti molto ingenti che potranno essere saldati solo dopo molti 

anni (Nwaubani, 2018). 

Dopo aver firmato questo contratto le ragazze vengono sottoposte ai 

rituali juju al fine di tenerle soggiogate ai loro trafficanti  con la 

superstizione: gli spiriti, richiamati nel rituale, incutono molto terrore 

nelle vittime convinte che i loro cari potessero addirittura morire per 

mano loro qualora avessero disobbedito ai trafficanti, se fossero 

andate alla polizia o se non avessero saldato il proprio debito.  

In alcuni casi molti genitori nigeriani diventano complici dei 

trafficanti poiché spingono le figlie ad obbedire ai loro carnefici nel 

timore che l'incantesimo juju possa rivoltarsi contro di loro 

(Nwaubani, 2018):  

 

Seduto sul pavimento circondato da fiale, ossa di animali e 

lenzuola macchiate di sangue rosso cremisi, lo sciamano 

Olor Elemian descrive il modo in cui spaventa le ragazze 

inducendole all’obbedienza con pozioni e incantesimi noti 

con il nome di juju. Protettori, tenutarie, contrabbandieri e 

perfino i genitori portano le ragazze nel suo santuario nel 

villaggio di Amedokhian, vicino alla città di Uromi nella 

Nigeria meridionale. Qui bevono miscugli in cui sono 

immersi pezzi di unghie, peli pubici, biancheria intima o 
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gocce di sangue. “Posso fare in modo che non riesca mai a 

dormire bene né a trovare pace finché non avrà saldato il 

suo debito”, dice questo sacerdote tradizionale di 39 anni 

che tutti nei dintorni chiamano semplicemente “doctor”. 

“Qualcosa nella sua testa continuerà a ripeterle ‘Devi 

pagare!’”. “I soldi che una ragazza riuscirà a guadagnare 

non dipendono da quanto duramente lavorerà”, dice, 

mostrando con orgoglio il suo nuovo cellulare e il 

bungalow che spicca in mezzo alle capanne di fango dei 

vicini. Questi segni del benessere sono finanziati 

interamente dalla gratitudine delle clienti in Italia, 

racconta. (Cit. Nwaubani, 2018) 37. 

 

 

 

3.5. La tratta ai fini dello sfruttamento sessuale  

La tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale è un fenomeno 

complesso ed eterogeneo è rappresenta solo una parte di ciò che oggi 

gli esperti chiamano “schiavitù moderna” . 

Le persone possono divenire vittime di tratta per molti scopi: le forme 

più rilevanti sono lo sfruttamento lavorativo, lo sfruttamento sessuale, 

i matrimoni forzati, la rimozione di organi o la pornografia.  

Nel caso dei bambini, questi ultimi possono essere venduti per 

adozioni e, nelle aree del mondo colpite da conflitti, per lo 

sfruttamento come soldati o schiavi del sesso (Carchedi, 2016). 

 
37 Questo inciso è stato estratto dall’opera La religione juju di Nwaubani. L’autore, infatti, 

aveva intervistato uno sciamano che da anni si occupa di condurre rituali juju su giovani 

donne nigeriane. 
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Tuttavia, le donne e le ragazze sono le vittime più comuni della tratta 

ai fini di sfruttamento sessuale, il quale non si limita alla 

prostituzione, includendo anche la pornografia e il turismo sessuale.  

Nella maggior parte dei casi i criminali che gestiscono lo sfruttamento 

sessuale sono uomini, ma negli ultimi decenni si contano anche 

numerose donne che gestiscono le c.d. “attività a basso rango della 

tratta”, come il reclutamento nel Paese di origine e l’arrivo nel Paese 

di destinazione. 

Alcune di loro sono ex vittime e vengono impiegate dai trafficanti 

uomini per raggiungere il maggior numero di vittime mediante il 

reclutamento, giocando sul rapporto di fiducia che una donna può 

costruire con le donne trafficanti nei Paesi di origine con le quali le 

vittime spesso condividono la stessa nazionalità. 

Numerose donne vittime di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale 

approdano in Italia: qui il mercato del sesso ancora non ha conosciuto 

una crisi poiché è possibile individuare numerose donne che sono 

vittime dello sfruttamento sessuale provenienti dall'Europa dell’Est, 

dal Sudamerica e dall'Africa (Carchedi e Tola, 2018).  

Inoltre, i criminali stanno mettendo in pratica numerose strategie 

operative per eludere la normativa e le stesse forze dell'ordine, che 

combattono per reprimere il fenomeno;  anche nel caso dello 

sfruttamento sessuale l'elemento debitorio rappresenta una costante 

nel processo di reclutamento.  

Lo sfruttamento sessuale può prendere corpo sia in strada che in 

luoghi chiusi: soprattutto nell'ultimo caso le donne che esercitano la 

prostituzione in questi luoghi spesso sono oggetto di un grave 

isolamento e marginalizzazione sociale; la loro vita è fatta di scarsa 

libertà di movimento, costante controllo da parte degli sfruttatori, 

mancanza di contatto con altre persone e un alto livello di mobilità: 
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tutti fattori che rendono sempre difficile l'uscita da questa forma di 

sfruttamento (Castelli, 2014).  

Le misure che sono state messe in pratica come le ordinanze 

antiprostituzione e le sanzioni per i clienti non hanno permesso di 

ottenere i risultati sperati perché i trafficanti, eludendo ogni controllo, 

riescono a spostare le ragazze tra i diversi territori favorendo il loro 

isolamento e riducendo ogni possibilità di sottrarsi allo sfruttamento o 

rivolgersi alle forze dell'ordine (Da Pra Pochiessa, 2009).  

Secondo i dati raccolti dalle unità di strada coinvolte nella ricerca 

sulla tratta e pubblicate dal Ministero della giustizia-Direzione 

generale di statistica e analisi organizzativa è emerso che la vittima 

della tratta ai fini dello sfruttamento sessuale è una donna giovane 

avente un'età media di 25 anni di nazionalità estera; può capitare 

spesso che le vittime non abbiano ancora raggiunto la maggiore età e 

siano minorenni, soprattutto nel caso di donne nigeriane.   

Lo sfruttamento sessuale derivante dalla tratta si caratterizza anche da 

altre pratiche che vengono messe in atto dai criminali ovvero l'obbligo 

per le ragazze di consegnare il guadagno al protettore, la continua 

minaccia  che viene perpetrata con violenza fisica e psicologica, 

estorsioni e ritorsioni, il ritiro dei documenti di soggiorno che non fa 

altro che rendere queste donne più impotenti e incapaci di rivolgersi 

alle forze dell'ordine o agli enti di tutela (Bernardotti, Carchedi, e 

Ferone, 2015).  

La rete di sfruttamento sessuale, quindi,  si alimenta fortemente della 

violenza contro le donne, del ricatto e delle minacce: i criminali in 

questo caso sono rappresentati da membri delle organizzazioni 

malavitose straniere che si trasferiscono nel territorio in cui lo 

sfruttamento viene realizzato oppure scelgono di controllare tutto a 

distanza o da membri di reti informali di connazionali; on mancano i 
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casi in cui questi criminali stabiliscono delle collaborazioni anche con 

gruppi criminali italiani che si mobilitano per facilitare lo sfruttamento 

sessuale (Monzini, 2012). 

Il capitolo successivo si occuperà di analizzare le cause che sono alla 

base del fenomeno dello sfruttamento sessuale, un fattore che aiuterà 

molto a comprendere il fenomeno in termini generali. 

 

 

 

 

3.5.1. Le cause  

Per comprendere il fenomeno della tratta ai fini dello sfruttamento 

sessuale, dovremo definire le cause e i fattori che lo influenzano, 

soprattutto per quanto riguarda le donne.  

L'analisi di queste cause è importante in quanto aiuta a definire la 

situazione e rappresenta un aiuto per progettare politiche nuove ed 

efficaci per contrastare il fenomeno, considerato che i dati sono 

talvolta imprecisi e difficili da trovare. 

Le vittime della tratta ai fini dello sfruttamento sessuale sono 

prevalentemente donne vulnerabili e sottomesse o bambini rapiti o 

attirati dal crimine organizzato di un determinato Paese, sfollati contro 

la loro volontà in un altro e costretti a vendere i loro corpi (Maffei, 

2012). 

La vera situazione è più complessa, poiché il rapimento non è così 

comune come pratica per reclutare vittime da sfruttare, come vedremo 

di seguito.  

In effetti, ci sono molti fattori esterni che svolgono un ruolo 

fondamentale nell'espansione del fenomeno. Pertanto, per analizzare 

lo sfruttamento sessuale dovremmo prendere in considerazione, al pari 



115 
 

della tratta, sia i fattori push che i fattori pull: i primi si riferiscono a 

quei fattori socio-economici e culturali che influenzano l'offerta delle 

vittime che possono essere rintracciate nei Paesi di origine, mentre i 

secondi si riferiscono a quei fattori che possiamo trovare nei Paesi di 

destinazione e che favoriscono la domanda di servizi sessuali o che 

possono influenzare le decisioni dei trafficanti e delle vittime. 

Considerando le radici della tratta per lo sfruttamento sessuale delle 

donne come un incrocio di fattori push e pull, supponiamo che 

l'attività della tratta si comporti come un mercato economico, guidato 

dall'incontro tra domanda e offerta di corpi umani e servizi sessuali. 

Per questo motivo, è possibile parlare della mercificazione della 

migrazione relativa alla tratta (Scarpa, 2018). 

I fattori sociali, economici e culturali sono fortemente collegati tra 

loro nell'influenzare il processo della tratta, poiché permettono di 

definire il profilo delle vittime e capire perché i trafficanti le 

reclutano.  

Le donne sono le vittime principali dello sfruttamento sessuale: esse 

sono considerate una categoria vulnerabile a causa delle 

disuguaglianze che le colpiscono in materia di occupazione, sicurezza 

sanitaria e istruzione, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. 

In questi Paesi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e 

all'istruzione è ampiamente al di sotto della media degli uomini.  

In queste aree, inoltre, le donne subiscono violenze fisiche, abusi e 

mancanza di sostegno per la tutela dei loro diritti fondamentali. 

Alcune di loro fanno parte di gruppi etnici, minoranze religiose o caste 

inferiori che sono discriminati, sfruttati o trattati come oggetti senza 

alcun accesso alla loro libertà e diritti (Castelli, 2014). 

Il mix di tutti gli aspetti sopra elencati, ci fa parlare di 

"femminilizzazione della povertà", poiché è dimostrato che la maggior 
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parte delle persone povere nel mondo sono donne, condizione che 

contribuisce ad alimentale lo sfruttamento sessuale nell’ottica della 

tratta di persone. 

È stato rilevato che le donne nelle zone rurali povere hanno maggiori 

probabilità di subire discriminazioni e violenze: ad esempio, hanno 

maggiori probabilità di essere vendute dai loro parenti o conoscenti ai 

trafficanti per soldi, in quanto gli uomini sono considerati utili per 

l'economia della famiglia mentre le donne non lo sono.  

La disuguaglianza di genere è una delle cause che favorisce la tratta ai 

fini dello sfruttamento sessuale, in quanto conduce alla povertà e, 

pertanto, la povertà è un catalizzatore della tratta di esseri umani. Si 

definisce, in questo modo, un circolo vizioso (Forlati, 2013). 

Allo stesso tempo, il fenomeno della globalizzazione nei primi anni 

Novanta ha contribuito ad ampliare il divario tra i Paesi sviluppati e 

quelli in via di sviluppo, rendendo la posizione economica delle donne 

nelle aree più povere meno stabile e più precaria, mentre ha creato un 

nuovo modo di guidare il commercio, il libero mercato, la 

comunicazione e i trasporti e facilitato il processo di migrazione in 

tutto il mondo.  

Tuttavia, essa ha, anche, creato un nuovo settore della tratta in cui le 

persone sono sfruttate per alti profitti, sfruttando anche i flussi 

migratori: lo sfruttamento sessuale per l’appunto; ad esempio, nelle 

economie in transizione come nel caso dei Paesi dell'Unione Sovietica 

subito dopo la fine della guerra fredda, il processo di privatizzazione 

dell'economia ha registrato un alto tasso di donne disoccupate nelle 

aree rurali che ha favorito il reclutamento per lo sfruttamento sessuale. 

L'idea della migrazione femminile è cambiata radicalmente negli 

ultimi cinquant'anni a causa del processo di globalizzazione e 
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dell'aumento della povertà delle donne, della disoccupazione e della 

mancanza di un'istruzione adeguata (Resta, 2018). 

Le donne iniziarono a migrare da sole, e non solo seguendo i loro 

mariti che erano i capofamiglia: le donne stesse sono diventate la 

principale fonte di reddito della loro famiglia alla ricerca di un futuro 

migliore nei Paesi ricchi o nelle aree urbane del loro Paese di origine. 

Per questo motivo, molti studiosi parlano della "femminilizzazione 

della migrazione", un concetto in contrasto con la visione tradizionale 

sulla migrazione e con gli stereotipi sul migrante maschio 38. 

L'aumento dei flussi migratori delle donne ha incoraggiato i criminali 

che si occupano della tratta a reclutarle, ingannandole, offrendo posti 

di lavoro all'estero o opportunità di matrimonio, puntando sul loro 

desiderio di ottenere elevati profitti.   

La stessa migrazione globale è diventata sensibile alla questione della 

tratta, in particolare di quella irregolare: a tale proposito, è possibile 

che un migrante irregolare possa diventare vittima della tratta.  

Non solo il migrante senza documenti potrebbe essere contrabbandato 

per attraversare i confini, ma potrebbe diventare vulnerabile alla tratta 

qualora non fosse in grado di pagare immediatamente i trafficanti, 

portando a una situazione di sfruttamento per ripagare il proprio 

debito, in cui configura anche lo sfruttamento sessuale (Degani, 2013). 

 
38 In alcune parti del mondo, le donne che migrano sono quelle non sposate, divorziate e 

non ben viste dalla loro comunità e in cerca di nuove opportunità. Alcune donne decidono 

di migrare dalle aree povere per sfuggire alla violenza, alla discriminazione, sperando 

nell'emancipazione e nella libertà da una società oppressiva che vede il ruolo della donna 

come subordinato (Degani, 2013). 
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Inoltre, i rifugiati 39 sono a rischio di cadere nelle mani sbagliate nel 

tentativo di sfuggire ai conflitti e alle persecuzioni nel loro Paese 

d'origine: la disperata fuga dalla guerra e l'urgente necessità di 

protezione in un luogo sicuro vengono utilizzate dai trafficanti per 

reclutare persone. I minori non accompagnati sono i più vulnerabili in 

questo senso.   

La tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale è aggravata 

nelle aree colpite da guerre, conflitti armati e anche disastri 

ambientali: l'instabilità politica e il crollo dello stato di diritto sono 

un'altra spinta che rafforzano la schiavitù sessuale di donne e bambini.  

Anche la presenza di alcuni contingenti stranieri in un'area di conflitto 

può favorire la tratta a fini di sfruttamento sessuale (Degani, 2016). 

Inoltre, la mancanza di una legislazione adeguata e la presenza di un 

alto tasso di corruzione delle forze dell'ordine o dei controlli alle 

frontiere possono facilitare questa forma di sfruttamento o favorire 

l’operato della criminalità organizzata. 

Tra i fattori pull ritroviamo a possibilità di migliorare la propria 

situazione economica contribuisce ad alimentare le maglie dello 

sfruttamento sessuale.  

La domanda di servizi sessuali a basso costo nei Paesi di destinazione 

è molto importante e influenza fortemente il processo della tratta.  

Vengono anche prese in considerazione le preferenze e le esigenze dei 

clienti nei Paesi di destinazione: è più probabile che le giovani donne 

 
39 I campi profughi sono "il luogo più efficace per l'uso dell'inganno nel reclutare schiavi": i 

rifugiati sono intrappolati all'interno dei campi profughi, quindi l'unico modo per fuggire è 

accettare false opportunità di lavoro dei trafficanti, poiché molti di loro sanno di non avere 

altra scelta. Inoltre, i campi profughi non sono così sicuri come pensano gli sfollati. Le 

bande criminali sono frequenti e si dedicano a vari atti criminali, tra cui la tratta (Degani, 

2013). 
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vengano reclutate in base a specifiche caratteristiche ben chiare ai 

criminali, sempre disposti a soddisfare tutte le richieste esistenti.  

A volte i clienti si spostano per soddisfare l'offerta di servizi sessuali: 

questo è il caso del turismo sessuale, specialmente dove i minori 

vengono sfruttati sessualmente (Candia e Gareffa, 2011). 

Collegato alla questione della domanda, un altro fattore trainante del 

traffico di sesso è il profitto: essendo un affare illegale altamente 

redditizio, consente di ridurre al minimo i costi di reclutamento, 

trasporto e sfruttamento delle donne, massimizzando i profitti.  

In condizioni normali di lavoro, i datori di lavoro pagano il costo del 

lavoro ai propri lavoratori, ma nel caso del traffico sessuale, i costi del 

lavoro sono quasi nulli a causa delle condizioni di sfruttamento delle 

donne. Inoltre, più donne sono disponibili sul mercato del sesso 

illegale, più economico è il prezzo per i loro servizi: ad un prezzo più 

economico, tale servizio possono permetterselo più clienti, riducendo 

ulteriormente i prezzi, in una situazione di elasticità della domanda. Se 

i prezzi aumentassero bruscamente, l'elevata generazione di entrate del 

traffico sessuale sarebbe seriamente nei guai. Pertanto, secondo 

quanto detto finora, nei Paesi di destinazione, il desiderio di servizi 

sessuali a buon mercato, i maggiori profitti e la presenza di un 

ambiente economico ricco che attiri i migranti e le donne, favoriscono 

il modello di domanda e offerta di tratta di sesso. Ciò dimostra come il 

traffico di sesso sia un fenomeno poliedrico in tutto il mondo 

(Baldoni, 2017). 

Lo sfruttamento sessuale esordisce sempre con un preciso processo di 

reclutamento che coinvolge oltre alle giovani vittime, altri attori 

(anche donne) che si occupano di plagiare e attirare le donne nella rete 

dei trafficanti.  
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3.5.2.  Il processo di reclutamento 

Non esiste un unico modello di reclutamento per le vittime della tratta 

ai fini dello sfruttamento sessuale: esso varia in base alla rete de 

criminali, al viaggio da un paese all'altro, al modo in cui vengono 

condotte le transazioni economiche, ai mezzi di trasporto e 

comunicazione utilizzati, ai metodi di reclutamento, all’eventuale 

impiego di coercizione e controllo delle vittime ai fini di sfruttamento.  

I criminali che si occupano di questa tipologia di tratta possono essere 

sia piccoli gruppi organizzati criminali locali che reti transnazionali 

organizzate (questi ultimi lavorano in più di un Paese, e possono 

anche essere coinvolti in armi da fuoco e traffico di droga).  

La globalizzazione ha favorito l’operato dei trafficanti con un rapido 

sviluppo di nuove tecnologie comunicative (Carchedi, 2009). 

Approssimativamente, le fasi della tratta sono:  

 

• il reclutamento (o l'acquisizione) della vittima nel Paese 

di origine; 

• il trasporto o il movimento;  

• lo sfruttamento nel Paese di destinazione. 

 

Per quanto riguarda il reclutamento di donne e ragazze, sono stati 

osservati vari sistemi: tra i diversi modi di reclutare, le organizzazioni 

criminali possono ingannare le vittime attraverso agenzie di lavoro e 

di viaggio che le selezionano e forniscono visti e documenti per il 

viaggio, organizzando l'intero processo. Altri modi di inganno 

comprendono la promessa di un buon lavoro all'estero, la possibilità di 

matrimonio, l'opportunità di studiare all'estero per quelle donne che 

decidono volontariamente di emigrare. A volte i lavori falsi si trovano 
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sui giornali e, con l'avvento di Internet, nei siti Web. In alcuni casi, i 

reclutatori contattano direttamente le ragazze e le loro famiglie. 

I reclutatori potrebbero anche fingere di essere emotivamente 

interessati alla vittima, convincendola a migrare all'estero per amore e 

inviarla agli sfruttatori che si trovano nel Paese di destinazione 

(Carchedi, 2016). 

A volte le vittime possono essere vendute ai trafficanti dalla loro 

famiglia o dai loro parenti, in particolare nei casi di bambini e giovani 

donne che provengono da zone povere. Alcune vittime vengono 

rapite, ma non è una pratica comune nel reclutamento di vittime di 

tratta: per i trafficanti, spostare una persona che è stata rapita è un 

affare rischioso, poiché è più disposta a fuggire ed è difficile da 

controllare. Le vittime potrebbero essere reclutate anche da ex vittime 

nel loro paese di origine, come nel caso delle figure delle madame 

presenti in Nigeria: queste donne,  ex prostitute, tornano in patria sotto 

l'ammirazione di tutti e convincono le ragazze giovani e povere a 

migrare, imitandole; naturalmente, è una falsa promessa, ma 

l'efficienza di questo metodo è straordinaria perché garantisce un alto 

livello di fiducia e affidamento (Castelli, 2014). 

Successivamente, le vittime devono essere trasferite nei Paesi di 

destinazione: il trasporto può avvenire con qualsiasi mezzo di 

trasporto noto, anche a piedi; il movimento coinvolge un Paese di 

origine, eventualmente un Paesi di transito e un Paese di destinazione. 

Il trasporto può avvenire anche da una zona all’altra del medesimo 

Paese. Invece, considerando il traffico interno, abbiamo un solo Paese 

che si comporta come Paese di origine, transito e destinazione. 

Il trasporto delle vittime è facilitato dall'elevato tasso di corruzione 

delle forze dell'ordine alle frontiere e dall’utilizzo di documenti di 

viaggio e di identità forniti alle vittime (Forlati, 2013). 



122 
 

Nel caso di tratta internazionale è possibile che le ragazze passino da 

un criminale all’altro mediante la vendita in occasione di aste 

clandestine in hotel o appartamenti: il prezzo del commercio viene 

addebitato sull'importo finale di denaro che le vittime devono allo 

sfruttatore finale una volta arrivati nel Paese di destinazione.  

Alcune vittime non vengono vendute durante il viaggio in quanto 

vengono reclutate, spostate e sfruttate dallo stesso singolo gruppo 

criminale. Durante il viaggio, le vittime possono essere costrette a 

iniziare a vendere i loro corpi in un Paese di transito come forma di 

addestramento, e potrebbero subire i peggiori abusi e le violenze 

perpetrate dai trafficanti stessi (Maffei, 2012). 

In effetti, spesso le vittime vengono informate solo durante il viaggio 

del destino che li attende: ovvero che saranno sfruttate come schiave 

del sesso e che hanno un debito da rimborsare ai loro sfruttatori.  

Se la vittima cerca di scappare o rifiuta, potrebbe essere picchiata, 

violentata e maltrattata dai trafficanti fino a quando non si arrende. 

Alla fine, una volta arrivati a destinazione, le vittime vengono 

sfruttate: sono costrette ad avere rapporti sessuali con numerosi clienti 

ogni giorno a pieno ritmo, dando tutti i guadagni a sfruttatori o 

protettori.  

Nel caso del traffico sessuale nigeriano, i soldi vengono raccolti e 

gestiti dalle madame che supervisionano piccoli gruppi di quattro o 

cinque ragazze: le vittime possono essere sfruttate in luoghi diversi, 

vale a dire bordelli, club, centri massaggi, appartamenti, hotel e la 

strada; in ciascuno di questi luoghi, le vittime della tratta subiscono la 

peggiore violenza, sia fisica che psicologica, usata per controllarle e 

spezzare il loro spirito per non permettere loro di scappare (Candia e 

Gareffa, 2011). 
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Tra i metodi di controllo sulle vittime si possono trovare violenza, 

stupro, minacce alla vittima e alla sua famiglia a casa, privazione di 

cibo, acqua e sonno, isolamento, confisca di documenti in modo che 

non vengano identificati, mantenendole in una situazione di illegalità 

nel Paese di destinazione, per far loro credere che la polizia li 

danneggerà anziché aiutarli, impedendo in questo modo l'accesso delle 

vittime alle misure di protezione e assistenza. Anche se ogni gruppo 

organizzato ha il proprio metodo e processo, c'è un tentativo di 

definire alcuni ruoli standard coinvolti in queste tre fasi principali 

della tratta di esseri umani. Tra questi abbiamo:  

 

• il reclutatore, quello che identifica e contatta la vittima 

nella prima fase della tratta;  

• il broker o l'agente che è la persona di mezzo tra il 

reclutatore e il datore di lavoro;  

• il contraente, che è responsabile della supervisione di tutti 

gli scambi nel processo di tratta; 

• il trasportatore che è il responsabile dello spostamento 

delle vittime da un paese all'altro e potrebbe essere più di 

uno;  

• la guardia, che controlla le vittime e ne garantisce la 

conformità: questo ruolo è quello assegnato alle ex 

prostitute o Madame nel paese di destinazione;  

• il magnaccia, l'acquirente finale della vittima della tratta 

sessuale e lo sfruttatore finale, che controlla direttamente 

o indirettamente la vittima, abusando o perpetrando 

violenza contro di lei;  
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• lo sponsor, tipico della prostituzione nigeriana, è quello 

che paga per l'intero viaggio della vittima e verso il quale 

la vittima dovrebbe rimborsare il proprio debito (a volte 

lo sponsor è la stessa Madame, che si occupa del 

reclutamento in Nigeria) (Castell, 2014). 

 

Oltre al fenomeno dello sfruttamento sessuale, la tratta di persone 

ricomprende anche un altro fenomeno: lo sfruttamento lavorativo che 

si concretizza nel fenomeno del caporalato che si qualifica come un 

fenomeno distorsivo del normale processo di incontro tra domanda e 

offerta di lavoro.  

In sostanza alla base di tale fenomeno vi è un'attività di 

intermediazione svolta da un soggetto denominato caporale che 

recluta manodopera per collocarla presso datore di lavoro, 

pretendendo a titolo di compenso per quanto svolto una percentuale 

della retribuzione dei lavoratori interessati. 

Le vittime che entrano in questa spirale di illegalità sono solitamente i 

soggetti che si trovano in una situazione di bisogno dal punto di vista 

economico e sociale. 

 

 

 

3.6.  Il fenomeno del caporalato  

Il “caporalato” si qualifica come un fenomeno di tipo distorsivo 

riguardante il normale processo di incontro tra domanda e offerta di 

lavoro. Strettamente connesso al caporalato è il termine “caporale” 

con il quale si indica colui che svolge un'attività di intermediazione 

mediante l'azione di reclutamento di manodopera giornaliera, spesso 
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non specializzata, che viene direttamente collocata, ad opera sua, 

presso i datori di lavoro:  la distorsione del fenomeno è identificata nel 

fatto che questo soggetto pretende, a titolo di compenso per il lavoro 

svolto, una cospicua percentuale della retribuzione dei lavoratori  che 

colloca (Alò, 2010). 

Coloro che cadono nella spirale del caporalato sono spesso soggetti 

particolarmente vulnerabili a livello economico e sociale, come ad 

esempio stranieri non in possesso del permesso di soggiorno o soggetti 

inoccupati che sono alla ricerca disperata di un lavoro. L'attività di 

intermediazione che viene svolta dai caporali non riguarda 

esclusivamente il reclutamento dei lavoratori e l'offerta della 

manodopera ai datori di lavoro ma si qualifica come un vero e proprio 

esercizio di un potere sulle vittime che spesso è affiancato anche da 

minaccia e intimidazione. In questo modo, i lavoratori diventano una 

sorta di merce che diviene oggetto di scambio con i datori di lavoro e 

sono oggetto di un trattamento che li priva di ogni soggettività poiché 

considerati alla stregua di fattori economici aventi rilevanza all'interno 

del processo produttivo (Fancica, 2016). 

Questo dominio che viene esercitato nei confronti del lavoratore non 

riguarda esclusivamente il momento di incontro tra domanda e offerta  

ma dura per tutto lo svolgimento del rapporto di lavoro che il 

lavoratore va ad instaurare con il datore di lavoro.  

I caporali si impegnano a  collocare fisicamente i lavoratori presso i 

datori di lavoro e a questa attività affiancano anche un'azione di 

sorveglianza del lavoro dei primi direttamente sul posto di lavoro, 

ricorrendo, se serve, anche a violenze e minacce.  

Capita spesso che  siano gli stessi datori di lavoro a contribuire a 

questo sfruttamento a causa della mancata predisposizione, ad opera 

loro, dei presidi di sicurezza e di igiene all'interno dei luoghi di lavoro, 
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esercitando una violazione della normativa in materia anche a 

riguardo dell'orario di lavoro, delle ferie, del riposo settimanale, della 

malattia (Giannelli, 2017). 

Sempre andando contro quanto stabilito dalla normativa, i datori di 

lavoro predispongono metodi di sorveglianza degradanti e non pagano 

adeguatamente i propri dipendenti, garantendo loro una retribuzione 

che si dimostra essere nettamente sproporzionata e inferiore rispetto ai 

minimi salariali previsti dai contratti collettivi nazionali.  

Accorgimenti di questo tipo permettono al datore di lavoro di 

risparmiare fortemente sui costi in merito all'assunzione e 

all'ottenimento dei lavoratori che si trovano a dover lavorare in nero 

senza alcun riconoscimento previdenziale o assistenziale.  

Sembrerebbe il riduttivo considerare il caporalato semplicemente 

come una distorsione del rapporto che si instaura tra lavoratore, 

intermediario e datore di lavoro poiché rappresenta un tassello nel 

complesso dei crimini correlati alla tratta internazionale di persone ai 

fini di sfruttamento (Leogrande, 2008). 

Ragion per cui capita spesso che il fenomeno del caporalato  si 

alimenti anche dalla criminalità organizzata di stampo mafioso che 

ricorre a metodologie di violenza ed intimidazione per garantirsi lo 

sfruttamento dei lavoratori e per interferire sul funzionamento normale 

del mercato del lavoro. Inoltre, il reclutamento delle vittime viene 

facilitato dalla situazione di debolezza in cui riversano: inizialmente i 

caporali vengono visti dai lavoratori quasi come  dei benefattori in 

grado di assicurare loro riscatto sociale ed economico per potersi 

emancipare dalla realtà disagiata da cui provengono (Miscione, 2017). 

In questo modo, i lavoratori quasi spontaneamente aderiscono a questo 

circuito del caporalato poiché vedono nei caporali dei soggetti in 
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grado di svolgere una funzione di tipo sociale e non di tipo 

economico.  

Anche gli stessi caporali giustificano il loro operato e la loro posizione 

ricorrendo al fattore sociale poiché presentano la loro condotta come 

l'unica speranza di uscita dalla povertà per le vittime e per godere 

dell’emancipazione sociale e lavorativa.   

Il dominio che il caporale è in grado di esercitare su di loro è un 

dominio pervasivo e umiliante e le vittime stesse sono spesso oggetto 

di insulto e di disprezzo, un trattamento che è giustificato dal fatto che 

solo il caporale, apparentemente, era colui che, mosso dalla pietà nei 

loro confronti, è stato in grado di dar loro una speranza di vita diversa. 

Da ciò deriva che ad essi non venga riconosciuto alcun diritto o alcuna 

retribuzione adeguata (Vivarelli, 2019).  

Inoltre, il caporalato si qualifica come un'offesa permanente e ripetuta 

alla dignità umana e alla dignità del lavoro: il soggetto lavoratore 

diviene, come detto precedentemente, una merce, riduzione che 

annienta la sua dimensione psicologica e sociale aggirando la sua 

dignità, la sua capacità di pensiero e la sua sensibilità e riducendolo 

semplicemente alla sua funzione fisica di produzione a livello 

lavorativo.  

I soggetti vittime del caporalato vivono esclusivamente per lavorare e 

tale riduzione contribuisce a creare intorno una condizione di 

solitudine. La dignità dei lavoratori, allo stesso tempo, diviene 

fortemente compromessa anche dai ritmi e dall'intensità delle attività 

lavorativa che non contempla momenti di riposo o recupero delle 

risorse spese nello svolgere le prestazioni lavorative. 

Le mansioni, inoltre, non vengono mai adeguatamente retribuite e 

spesso il salario percepito non basta al lavoratore per mantenere la 

propria famiglia  (Vivarelli, 2019). 
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Pur non volendo, i lavoratori che finiscono nella spirale del caporalato 

non fanno altro che alimentare mediante il proprio lavoro la crescita 

delle organizzazioni criminali dei caporali. Il caporalato, 

naturalmente, non risparmia neanche le donne che, oltre a vivere in 

una situazione di sfruttamento al pari dell'uomo, sono anche vittime di 

minacce e violenze da parte dei caporali che spesso riescono a 

ottenere la loro obbedienza mediante minacce di abusi sessuali.  

Tra i soggetti fortemente vulnerabili vittime del caporalato spesso 

vengono ricompresi anche i soggetti minori nei confronti dei quali non 

vengono rispettati i criteri per l'accesso al lavoro. In effetti, il 

caporalato non effettua alcuna distinzione tra lavoratori minorenni e 

maggiorenni poiché ciò che importa realmente è esclusivamente la 

capacità fisica di svolgere l'attività lavorativa, calpestando il profilo 

psicologico e sociologico dell'individuo in questione. 

La descrizione compiuta fino a questo punto ha permesso di 

descrivere il fenomeno della tratta in termini generali concentrandosi, 

oltre che sulle cause e sulle origini, anche su altri fenomeni ad essa 

correlati come, ad esempio, lo sfruttamento sessuale, il caporalato e lo 

svolgimento dei riti.  

Tutti questi fattori, oggi, hanno spinto di esperti a parlare 

dell’affermazione di una nuova forma di schiavitù, diversa per certi 

versi rispetto a quella che abbiamo appreso dai libri di storia, ma 

ugualmente distorsiva per le società occidentali e per le società di 

appartenenza delle vittime.   
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3.7.  Una nuova forma di schiavitù?  

Come abbiamo visto fino ad ora,  il fenomeno della tratta degli esseri 

umani nel tempo ha subito una considerevole evoluzione per quanto 

riguarda le modalità mediante le quali si manifesta. 

Per tali motivi, adattandosi al nuovo millennio, la tratta oggi è stata 

definita dagli esperti come una nuova forma di schiavitù o la schiavitù 

del terzo millennio: definizione che sottolinea il collegamento 

esistente che la tratta di oggi ha con la tratta degli schiavi in passato. 

Questo concetto antico di tratta si alimentava dell’antico concetto di 

schiavo inteso come un essere umano che poteva essere posseduto e 

rivenduto e del quale il proprietario disponeva al pari di un animale 

domestico.  

Ma la differenza che si può rintracciare tra la forma antica e la forma 

odierna riguarda nel fatto che, in passato, il padrone acquistava uno 

schiavo impiegando ingenti somme di denaro poiché si trattava di 

manodopera che veniva da lontano. 

Questi prezzi alti erano dettati anche dalla scarsità di potenziali 

schiavi e dalla competizione che esisteva tra i vari proprietari che 

volevano effettuare l'acquisto: per tale motivo il rapporto che si 

instaurava tra schiavo e padrone era molto lungo e per un padrone 

perdere uno schiavo voleva dire perdere anche molto denaro. Oggi 

non si realizza una compravendita come in passato poiché l'offerta di 

manodopera è molto alta e il prezzo che si paga per assicurarsela è 

molto basso. Il rapporto è di breve durata e le persone che vengono 

trafficate possono essere facilmente rimpiazzate. 

La differenza che riguarda la riduzione in schiavitù del passato e la 

tratta di oggi, inoltre, riguarda il fatto che le vittime della schiavitù in 

passato venivano reclutate in maniera coercitiva mentre le vittime 

della tratta oggi vengono reclutate facendo leva sui bisogni vitali 
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dell'essere umano, come nel caso di bisogni finanziari o della volontà 

di sottrarsi a persecuzioni politiche e così via, e manipolazioni 

psicologiche.  

Oggi non è possibile ridurre legalmente qualcuno in schiavitù e le 

vittime sottoposte a suddetta oppressione sono soggetti liberi che 

scelgono o credono di scegliere di entrare nella rete della tratta. 

Pertanto, la tratta oggi si traduce in una forma di coercizione di tipo 

indiretto che utilizza altri strumenti per sottomettere la vittima, una 

costruzione diversa dalla pressione fisica di tipo diretto che veniva 

praticata in tempo. Rimane invariato, Tuttavia, lo sfruttamento della 

persona che viene realizzato: tale pratica si ritrova tanto in passato 

quando nel tempo attuale. 
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Capitolo 4 

Le dimensioni che caratterizzano la tratta 

 

 

 

4.1. Il reclutamento  

I trafficanti hanno il compito di reclutare le loro vittime e di 

trasportarle nel luogo dove saranno sfruttate e proprio qui avranno il 

compito di mantenerle sempre sotto stretta sorveglianza.  

Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi vi è una considerevole 

varietà delle tecniche di reclutamento, di trasporto e di sfruttamento 

che  i trafficanti possono attivare: la flessibilità, l’opportunismo e la 

brutalità associata a queste pratiche assicurano una costante fornitura 

di vittime.  

È stato dimostrato che il reclutamento si verifica più facilmente nel 

corso di alcuni eventi specifici come crisi economiche, disastri 

naturali e guerre quando cioè vi sono un gran numero di vittime che 

riversano in una condizione di bisogno e che diventano facile 

bersaglio di sfruttamento (Tonello, 2016).  

Per queste ragioni, i trafficanti cercano i soggetti più vulnerabili come 

ad esempio individui senza genitori, madri single, rifugiati o 

semplicemente uomini e donne disperati; ma capita spesso che le 

vittime siano identificate in persone istruite che vengono ingannate o 

studenti in cerca di un lavoro estivo.  

Come abbiamo affermato nelle precedenti pagine il processo di 

reclutamento solitamente viene avviato da parte di un membro del 

proprio gruppo etnico e ciò è determinato dal fatto che la vicinanza e 

il contatto diretto che questo soggetto può avere la vittima innesca un 
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conseguente rapporto di fiducia che porta quest’ultima a fidarsi di 

questa persona.  

I metodi di reclutamento, come abbiamo potuto vedere, variano a 

seconda dei Paesi di riferimento e a seconda dei contesti.  

Dopo aver reclutato i soggetti i trafficanti si trovano a dover affrontare 

alcune difficoltà logistiche per spostare le vittime in lunghe distanze: 

per tali motivi essi devono coordinare il trasporto, evitare i controlli 

transfrontalieri e doganali nonché assicurare l'entrata della persona-

merce nello Stato di riferimento.  

Le condizioni di trasporto spesso sono state paragonate alle condizioni 

orribili con cui, nei secoli passati, si trasportavano gli schiavi da un 

Paese all'altro e spesso tale trasporto è favorito dalla corruzione che 

coinvolge le guardie di confine, i  funzionari doganali e altro 

personale diplomatico (Carchedi e Orfano, 2007). 

Durante tutto il processo di reclutamento (e anche successivamente) le 

vittime della tratta vengono controllate con il ricorso alla violenza, 

alle intimidazioni psicologiche e alle minacce per le loro famiglie. 

Addirittura, i trafficanti si dedicano a compiere delle vere e proprie 

pratiche disumanizzante che erano utilizzate durante l'olocausto al fine 

di rendere la vittima quanto più possibile soggiogata: in effetti le 

vittime vengono private della propria identità  unitamente dei propri 

documenti identificativi, percorrono lunghe distanze in condizioni 

disumane e spesso sono torturate, divengono oggetto di violenza al 

fine di indurre all’assoggettamento.   

Tutte queste pratiche culminano nel processo di disumanizzazione 

della vittima in cui la perdita dell'identità rappresenta il fulcro centrale 

(Tonello, 2016). 
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La confisca dei passaporti e dei documenti delle proprie vittime 

permette ai trafficanti di decretare un vero e proprio assoggettamento 

nei loro confronti ma anche di privarle di qualunque status legale.  

Addirittura per indurre ancora di più alla sottomissione, i trafficanti 

possono richiedere anche l'intervento di altri violenti criminali per 

ordinare loro di stuprare e picchiare le vittime ripetutamente dopo il 

loro arrivo a destinazione (Tonello, 2016). 

La coercizione che si pone alla base del trattamento che i trafficanti 

riservano alle vittime è accompagnata anche dall'inganno che viene 

formulato nei confronti di questi soggetti. 

Inoltre, i tentativi di fuga sono puniti in maniera molto brutale tanto 

che spesso quando capita servono da esempio per tutte le altre vittime 

che hanno in mente o pianificano di fuggire: per tali motivi le vittime 

raramente cercano aiuto o si rivolgono alle autorità e le ragioni di tale 

passività sono diverse (Casadei, 2012). Le vittime, infatti: 

 

• non conoscono la lingua; 

• non hanno la possibilità di contattare le forze dell'ordine; 

• hanno paura degli agenti di polizia poiché sono state già 

precedentemente spaventati dagli agenti di polizia dei loro 

Paesi di provenienza e di conseguenza non sperano di 

ottenere alcuna assistenza nel Paese a cui hanno appena 

fatto ingresso;  

• sanno che le richieste di aiuto sono senza speranza anche 

perché hanno appreso cosa è successo a molti dei loro 

compagni; 

• hanno molto timore di un eventuale punizione che 

scaturirebbe se solo provassero a scappare; 
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• spesso si convincono che chiedere aiuto o cercare di 

fuggire da questa rete può essere considerato come un atto 

di egoismo poiché i trafficanti minacciano spesso di 

vendicarsi sulle loro famiglie in caso di una loro 

disobbedienza o se stanno cercando di scappare (Tonello, 

2016). 

 

I trafficanti dal canto loro considerano le vittime come dei soggetti 

privi di dignità e meritevoli esclusivamente di trattamenti brutali. 

Solitamente le donne e le ragazze sono le vittime predilette per i 

trafficanti che vengono destinati a forme di sfruttamenti sessuali, 

matrimoni forzati, servitù domestica; mentre gli uomini e i ragazzi, 

che rappresentano una percentuale minore, vengono destinati allo 

sfruttamento lavorativo, alle adozioni illegali, al trapianto di organi, 

alle corse illegali di cammello 40, e al reclutamento forzato nei conflitti 

armati soprattutto nel caso di bambini soldato (Forlati, 2013). 

È stato dimostrato che le conseguenze operate dallo sfruttamento delle 

vittime sono devastanti non solo a livello fisico, per via del 

trattamento che viene loro riservato e delle malattie che possono 

materialmente contrarre, ma sono sconvolgenti a causa dei danni 

psicologici subiti. 

 

 

 

 

 

 
40 Pratica diffusa soprattutto negli Emirati Arabi Uniti dove vengono impiegati come fantini 

bambini venduti, rapiti e allontanati con l’inganno dalle loro famiglie e tenuti poi in stato di 

malnutrizione, maltrattamento, tortura. 
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4.2. Le vittime   

Secondo una rilevazione dell’ United Nations Office on Drgs and 

Crimes denominata “Global report on trafficking in persons” del 2016 

ha affermato che la massa delle vittime di tratta, dei rifugiati e dei 

migranti, è la più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale, e sta 

progressivamente aumentando a partire dal 2014 (Capelletti, 2017). 

Questo rappresenta un fattore di grande preoccupazione poiché 

all'interno di essa vi sono bambini, donne e uomini che sono 

fortemente vulnerabili e che possono cadere nella rete dei trafficanti.  

Solitamente, secondo gli studi che sono stati compiuti, le vittime di 

tratta sono identificate in donne che si prostituiscono, in lavoratori 

stagionali che al momento in cui si verificano dei controlli ispettivi 

vengono trovati senza documenti, in minori fermati dalle forze 

dell'ordine per furto, in disabili che chiedono l'elemosina per strada 

anche se, tuttavia, non sempre vi è la possibilità di riconoscere che 

dietro a situazioni di questo tipo c'è uno sfruttamento o una condizione 

di coercizione (Cappelletti, 2017). 

Solitamente nello sfruttamento sessuale vengono impiegate le donne, i 

transessuali e transgender, mentre gli uomini vengono sfruttati nei 

luoghi di lavoro, e i bambini e le bambine impiegati per lo 

sfruttamento sessuale, per l'accattonaggio e per attività illecite.  

Secondo gli studi che sono stati compiuti negli ultimi 10 anni il profilo 

delle vittime è fortemente cambiato: anche se nella maggior parte dei 

casi le vittime sono identificate in donne, i bambini e gli uomini 

stanno considerevolmente aumentando se si paragona la situazione 

odierna a quella che vi era qualche decennio fa. 

Parallelamente all'aumento del numero di uomini all'interno della 

tratta è aumentato anche il numero di vittime che vengono destinate ai 

lavori forzati (Associazione on the road, 2012). 
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Secondo il report sopracitato 4 persone su 10 tra il 2012 e il 2014 sono 

state destinate al lavoro forzato e queste vittime nel 63% dei casi sono 

uomini. 

Probabilmente questo è il risultato anche di un cambiamento di 

situazione che ha spostato l'attenzione della tratta non più 

esclusivamente sullo sfruttamento sessuale ma su altre situazioni, 

indicando quanto variegato possa essere il crimine associato ad essa.  

Naturalmente i dati che riguardano la tratta di persone sono spesso 

incerti e non sicuri poiché la tratta è per definizione un'attività illegale 

e sommersa e anche se vengono presentate delle rilevazioni, ad opera 

delle forze dell'ordine, degli organismi no profit e così via, sono 

spesso il frutto di ipotesi e non possiedono alti livelli di attendibilità 

(Brambilla, 2014). 

Secondo uno studio Eurostat nel 2016  sono state identificate presso i 

Paesi dell'Unione Europea oltre 30.000 vittime della tratta delle quali 

l’80% appartiene al sesso femminile.  

Nonostante la varietà dei fenomeni che caratterizzano la tratta, lo 

sfruttamento sessuale continua ad essere il destino maggiore per 

queste vittime rappresentando il 70% dei casi seguito dallo 

sfruttamento per lavoro nel 20% dei casi (Capelletti, 2017). 

Tale sfruttamento, solitamente, avviene in ambiti come l'agricoltura, 

l'edilizia, l'artigianato e la ristorazione. 

Nei restanti casi le vittime di tratta vengono obbligate 

all'accattonaggio, al lavoro come venditori ambulanti ed ad attività 

illegali come furti e lo spaccio di stupefacenti. 

In quest'ultimo caso le attività coinvolgono prevalentemente uomini e 

minori di sesso maschile.  

Come abbiamo potuto rilevare precedentemente tra le motivazioni che 

spingono queste vittime ad abbandonare il proprio paese ed affidarsi ai 
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trafficanti vi sono la povertà, la disoccupazione, le conseguenze di un 

sistema di globalizzazione economica, le inadeguate politiche di 

impiego, la deprivazione culturale, l'aumento di famiglie 

disfunzionali, i conflitti, le crisi umanitarie, i disastri ambientali, le 

discriminazione di genere, la discriminazione etnica, l'assenza di un 

sistema di welfare adeguato, il desiderio di emancipazione e  il 

miglioramento della propria situazione di vita (Capelletti, 2017). 

Ma come abbiamo visto non vi sono solamente fattori che spingono le 

persone a partire ma vi sono anche fattori che fungono da attrazione 

del nostro paese, come negli altri paesi dell'Unione Europea ovvero le 

esperienze apprese da altri migranti che sono riusciti a tornare in 

patria arricchiti, il mito dell'Occidente così sviluppato e così ricco che 

viene diffuso dai media, il desiderio di poter migliorare la propria 

condizione economica e quella dei propri familiari, la voglia, spesso 

spenta nel proprio paese di origine, di emanciparsi da ambiti sociali e 

familiari (Castelli e Bufo, 2008). 
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Fig. 1. Le tipologie di tratta più diffuse in base all’area di 

riferimento  

 

Fonte: Cappelletti, C. (2017), Analisi del sistema di interventi a favore 

delle vittime di tratta tra i richiedenti asilo, Venezia: Università Ca’ 

Foscari. 

 

 

 

4.3. I trafficanti e le reti criminali  

Come abbiamo potuto apprendere dalle precedenti pagine, la tratta 

degli esseri umani oltre che rappresentare un grave violazione dei 

diritti fondamentali è un reato che ha alla base la domanda e il 

profitto.  

I profitti vengono generati sia a livello dell'economia legale che in 

quello dell'economia sommersa e allo stesso tempo determinano delle 

interazioni distorte tra offerta e domanda (Pangerc, 2010). 
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I proventi che questo mercato criminale produce sono moltissimi e 

addirittura superano il fatturato di una grande multinazionale.  

Secondo le rilevazioni compiute dall’Ufficio delle Nazioni Unite sulla 

criminalità internazionale, la tratta di persona cresce ogni anno e 

rappresenta una delle maggiori fonti di reddito per il crimine 

organizzato che sceglie di investire capitali, mezzi e risorse nel 

traffico di esseri umani (Sidoti e Giacobbe, 2011). 

In effetti, i trafficanti e le reti criminali che creano agiscono come 

un'impresa, diversificando i propri investimenti coscienti del fatto che 

la tratta degli esseri umani e il conseguente sfruttamento permettono 

rapidi e ingenti guadagni.  

Queste reti criminali, conseguentemente, vedono il fenomeno 

migratorio e la domanda di emigrazione come un canale in grado di 

alimentare la tratta nonché  come un business enorme e per tali motivi 

sono riuscite a predisporre tutti gli strumenti e i servizi necessari per 

dare la possibilità a questi immigrati di spostarsi illecitamente, 

qualificandosi come unica speranza per immigrare (Capelletti, 2017).  

La criminalità, col passare del tempo, ha forgiato una sua struttura e 

una capacità di agire a livello transnazionale e per tali motivi spesso 

capita che i gruppi criminali organizzati sono costituiti da persone di 

diverse nazionalità che sono già presenti nei Paesi di origine della 

vittima, presenti nei paesi di transito e presenti nei paesi di 

destinazione dei flussi migratori.  

Inoltre, essi non solo hanno saputo stabilire la loro presenza in 

maniera accurata, ma hanno saputo anche collegarsi tra di loro e 

specializzarsi nello svolgimento di una specifica mansione o compito: 

vi  è colui che si occupa del reclutamento, colui che si occupa di 

predisporre gli alloggi e il mezzo di trasporto, colui che si occupa 
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della falsificazione di documenti, colui che si occupa di introdurre in 

maniera inedita nel territorio di destinazione (Aronowitz, 2011). 

Addirittura, alcune di queste organizzazioni hanno assunto una 

struttura e una fattezza tipica a quelle che fanno parte della mafia.  

Nella maggior parte dei casi gli sfruttatori e le sfruttatrici sono 

prevalentemente uomini e donne che appartengono ai Paesi di 

provenienza delle vittime; anche se a questi soggetti a possono 

appartenere anche ai Paesi di transito o di destinazione. 

Secondo il rapporto della Direzione nazionale antimafia è possibile  

fare una sorta di classificazione delle nazionalità a cui i trafficanti 

appartengono. In effetti, tali nazionalità in ordine decrescente possono 

essere così classificate: Nigeria, Romania, Italia, Bulgaria Albania 

(Pangerc, 2010). 

Le vittime appartengono alle seguenti nazionalità sempre elencati in 

ordine decrescente ovvero Romania, Nigeria, Italia, Basile, Guinea.  

Nella maggior parte dei casi i trafficanti sono rappresentati da uomini, 

precisamente nel 63% dei casi, ultimamente da qualche anno è in 

aumento il numero delle donne che collaborano per avviare lo 

sfruttamento e la maggior parte di esse si sono macchiate dal reato 

dello strumento sessuale. 

Inoltre è stato rilevato che il nuovo mercato criminale è il frutto di una 

serie di sodalizi di diverse dimensioni, con diverse capacità di agire e 

interagire in uno o più territori dei mercati illeciti 

contemporaneamente, cui si accompagna anche la capacità di 

utilizzare più rotte e di fornire uno o più servizi illeciti.  

Al fine di identificare questa rete di criminale di trafficanti è possibile 

suddividere il loro sistema in tre livelli tra i quali sussistono dei 

rapporti di interdipendenza (Bhattacharyya, 2005). 
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Al primo livello, ovvero il livello più alto, ritroviamo le 

organizzazioni etniche che pianificano e gestiscono il trasferimento 

delle vittime di tratta dal Paese di partenza a quello di destinazione, 

unitamente ad eventuali flussi migratori illegali; queste organizzazioni 

non si occupano della fase di trasporto né di quella successiva 

all'attraversamento del confine poiché nella maggior parte dei casi 

dopo aver selezionato, formato e avviato la vittima o il viaggio una 

volta giunti a destinazione essi assegnano le vittime ai loro padroni, 

percependo una quantità di denaro 41. 

Al livello medio vengono identificate le organizzazioni criminali che 

operano nelle zone di confine con i Paesi di destinazione e si 

occupano della fase del viaggio che richiede una precisa conoscenza 

del territorio locale nonché contatti con persone di fiducia per 

facilitare il passaggio e capacità di corrompere le autorità con cui si 

andranno a relazionare. Gli appartenenti a questo livello medio 

devono svolgere alcuni importanti compiti ovvero realizzare 

documenti falsi, corrompere e i funzionari per il rilascio di documenti 

o per il transito, scegliere la rotta e i mezzi di trasporto, verificare le 

modalità di ingresso e di alloggio delle vittime nei paesi in transito, 

introdurre le vittime nel paese destinazione in via clandestina, 

consegnare le vittime agli emissari delle organizzazioni etniche 42. 

 
41 I capi di queste organizzazioni risiedono all’estero: essi sono in grado di gestire il traffico 

delle persone perché hanno ingenti capitali prima accumulati agendo in altri mercati illeciti, 

primi fra tutti quelli della droga e delle armi. Essi non vedono e non entrano in contatto con 

gli immigrati clandestini. Si occupano soltanto, secondo la logica imprenditoriale, di 

spostare questa merce umana da un continente a un altro, garantendosi, attraverso persone a 

loro fedeli o attraverso metodi più violenti, la riscossione del prezzo per il viaggio, una 

volta che i migranti sono giunti a destinazione.  

42 I capi di queste organizzazioni di medio livello sono in contatto sia con i capi delle 

organizzazioni del livello superiore per quanto riguarda le scelte strategiche e di 
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Infine, nel livello più basso vi sono le organizzazioni criminali minori 

che operano sia nelle nazioni di transito che nelle zone ai confini con i 

paesi di destinazione (Pangerc, 2010). 

Essi sono chiamati a operare sia su commessa delle organizzazioni di 

livello medio sia su richiesta dei singoli migranti che possiedono un 

proprio capitale da investire nel viaggio (Mccabe, 2018). 

Essi hanno il compito di ricevere e smistare i clandestini, curano il 

loro passaggio al confine, introducono i clandestini nel territorio di 

transito di destinazione, si occupano dei trasporti, e consegnano questi 

soggetti agli emissari di altre organizzazioni criminali minori. 

Fino ad arrivare, al termine del viaggio, gli emissari delle 

organizzazioni etniche ricevono del denaro che viene, 

successivamente, trasferito ai tuoi capi.  

Il modello che abbiamo appena descritto rappresenta una tipica rete 

criminale dove sono presenti organizzazioni di alto, medio e basso 

livello che sono legati tra loro da rapporti di interdipendenza ed 

interazioni. Molte di esse sono caratterizzate dalla comunanza etnica 

ma altre sono il prodotto di sodalizi delinquenziali che danno vita a 

una sorta di multinazionale del crimine (Miller, 2009). 

 

 

 

4.4. Le rotte principali  

Negli ultimi 10 anni i Paesi di provenienza e le rotte che vengono 

seguite dalle persone in fuga da conflitti o da nazioni in cui diritti 

umani civili non vengono rispettati  hanno subito dei cambiamenti 

 
programmazione, sia con quelli del livello inferiore, per quanto concerne l’esecuzione 

concreta delle azioni a questi ultimi affidate. 
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particolari ad esempio alla fine degli anni Novanta la maggior parte 

delle domande di asilo venivano presentate da cittadini che 

provenivano dall'ex Jugoslavia, dall'Iraq o dalla Turchia che, dopo 

essere arrivati via mare ed essere approdati in Puglia in Calabria, 

oppure via terra mediante il confine Italo-sloveno, facevano il loro 

ingresso in Italia (Cappelletti, 2017).  

A partire dal 2009 aumentò la richiesta di protezione avanzata da 

cittadini in fuga dall'Africa e dall'Asia.  

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha rilevato 

che, in seguito all'analisi dei movimenti di popolazione interni ed 

internazionali, esistono due rotte principali verso l'Europa che i 

trafficanti utilizzano: la rotta che riguarda il Mediterraneo centrale e la 

rotta che riguarda il Mediterraneo dell'est. 

L’OIM ha rilevato, per quanto riguarda i flussi che caratterizzano tale 

tratta, per l'anno 2016, elementi molto importanti ovvero i paesi di 

provenienza a cui appartengono le vittime di tratta che accedono alla 

rotta del Mediterraneo centrale sono Nigeria, Gambia, Eritrea, 

Senegal; questa rotta principale passa attraverso il Niger e la Libia per 

poi arrivare in Italia mediante il canale di Sicilia (Pearson, 2012). 

Inoltre, se partono dal Senegal, dalla Gambia, dalla Guinea e della 

Costa d'Avorio le vittime si spostano prima a Bamako, in Mali, per poi 

passare in Burkina Faso e raggiungere il Niger.  

Una via alternativa parte, invece, dalla Costa d'Avorio per poi 

approdare sulle coste tunisine e raggiungere l'Italia.  

Attualmente, in Italia la prima nazionalità che arriva è quella 

nigeriana, seguita da quella bengalese che nel 2016 era almeno posta 

tra gli arrivi del Mediterraneo.  

Per quanto riguarda invece le vittime di tratta del Bangladesh e dei 

migranti la Rotta tipica parte da Dacca nel cuore dell'Asia e fa scalo a 
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Tripoli in Libia dove le vittime spese attraversano il mare con 

gommoni e arrivano sulle coste italiane chiedendo asilo politico 

(Scarpa, 2018). 

Per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo Orientale, invece  

vengono utilizzati come Paesi di transito l'Egitto, la Giordania, il 

Libano, la Siria, la Turchia, la Grecia, l’Afghanistan, il Pakistan e 

l’Iran. 

La rotta è la medesima utilizzata anche dai richiedenti asilo e dai 

rifugiati politici che partono con le loro famiglie; mentre la rotta del 

mediterraneo è utilizzata prevalentemente da soggetti che viaggiano 

da soli.  

Secondo quanto ha rilevato Stefano Orsi 43 c'è una sostanziale 

differenza tra la rotta che viene gestita prevalentemente da 

organizzazioni turco- greche e pachistane che si occupano del traffico 

di migranti e la rotta africana che invece è gestita dalla mafia 

nigeriana ai fini della tratta di persone. 

Poiché le vittime di tratta compiono i medesimi itinerari e rotte che 

compiono quelli appartenenti ai flussi migratori è stato rilevato che la 

rotta che transita dalla Libia, spesso è caratterizzata da una serie di 

soprusi e violenze che vengono perpetrate da differenti attori come 

miliziani libici, agenti di polizia, secondini carcerari: questi soggetti 

abusano e infliggono torture alle vittime al fine di estorcere denaro e 

sottomissione.  

 
43 Stefano Orsi è il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna e 

ha parlato in occasione del convegno svoltosi a Bologna in data 12 maggio 2017 dal titolo 

“L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale ed i 

meccanismi di Referral per la loro adeguata assistenza”. Il suo intervento si intitolava  “Le 

azioni di contrasto al crimine della tratta. Il ruolo dell’Autorita Giudiziaria e il necessario 

coordinamento con gli altri soggetti che operano sul territorio.” 
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I percorsi e le modalità di traffico sono cambiate molto velocemente e 

spesso quando lo Stato e le autorità riescono a comprendere le 

dinamiche e a rintracciare una rotta di tratta ecco che le reti criminali 

sono in grado di cambiare la propria strategia e modalità di azione.  

Nella maggior parte dei casi le vittime che provengono dall'Africa 

occidentale spesso sono oggetto di sofferenza, privazione di cibo e 

acqua, disumane condizioni percorso, stupri, oltraggi sessuali minacce 

ai danni propri della propria famiglia: queste pratiche erano le forme 

più comuni di maltrattamenti che subivano le vittime di tratta 

proveniente dall'Africa subsahariana;  appunto il centro di questo 

sistema di violenza è identificato nella Libia che si qualifica come un 

enorme campo di sfruttamento e di morte (Gallagher, 2010).  

Queste dinamiche sono cambiate ma solo in parte poiché i viaggi non 

sono più lunghissimi e la prigionia in Libia 44 non è prolungata come 

una volta anzi spesso la permanenza in questi territori è molto breve. 

I cambiamenti sono stati dettati dal fatto che a causa dell'azione di 

contrasto delle forze dell'ordine e di protezione sociale ad opera delle 

autorità territoriali, anche i membri delle organizzazioni criminali 

hanno dovuto modificare la propria metodologia di sfruttamento 

proprio per non cadere nella maglia dell'azione repressiva.  

Allo stesso tempo un altro motivo è identificato nel fatto che i 

criminali spesso hanno dovuto assistere alla chiusura di frontiere, al 

restringimento delle politiche migratorie, alla costruzione di muri e 

appartenenze bloccate. 

 
44 Inoltre la Libia sta attraversando un periodo di crisi economica consistente, mancano 

soldi per pagare gli stipendi, non c’è disponibilità di contanti, ci sono situazioni sanitarie 

zoppicanti e un catastrofico calo delle esportazioni, alla luce di ciò, se tempo fa era 

produttivo far lavorare le persone vittime di tratta e sfruttamento in Libia e lungo il tragitto, 

oggi non e più così, l’Europa a confronto per profitto non ha paragoni. 
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Un altro motivo che ha spinto i trafficanti a cambiare strategia deriva 

dalla convenienza ovvero dal fatto che essi guadagnano nel rendere le 

ruote veloci. 

Se inizialmente le donne venivano sfruttate per mesi presso case 

chiuse in cui erano costrette a prostituirsi e tenute sotto minaccia 

costante di armi, violenza e privazioni, con le rotte veloci queste 

ragazze hanno più possibilità di rendersi conto della gravità della 

situazione nella quale si trovano e vivono ancora con l'illusione che in 

Italia potranno avere un lavoro onesto e ben ricompensato 

(Scicchitano, 2010). 

Queste donne e gli uomini sopportano spesso la tortura e la violenza 

prima, durante e il dopo il viaggio che si qualifica come esperienza 

drammatica e psicologicamente distruttiva di cui la vittima sarà  

portatrice a vita. 

 

 

 

 

4.5. Le principali forme di sfruttamento a cui vengono 

assoggettate le vittime di tratta  

Gli studi che sono stati compiuti, unitamente alle indagini svolte sul 

suolo internazionale, hanno permesso di classificare varie tipologie di 

tratta. 

In primis, vi è la tratta a scopo di sfruttamento sessuale che abbiamo 

descritto precedentemente all'interno del presente elaborato e 

rappresenta l'espressione più rilevante della tratta poiché coinvolge 

vittime costretti a vendere il proprio corpo sotto controllo dello 

sfruttatore (Capelletti, 2017). 



147 
 

Soprattutto in strada, lo sfruttamento sessuale riguarda le donne 

nigeriane seguite dalle rumene, albanesi, sudamericane, cinese e 

marocchine.  

Attualmente, il fenomeno della prostituzione derivante dalla tratta si 

qualifica come un fenomeno inter-genere poiché non è più ancorato al 

genere femminile ma anche ad altri come nel caso del genere maschile 

o della transessualità.  

In Italia il mondo della prostituzione maschile è quasi sconosciuto 

mentre il fenomeno della prostituzione transessuale è poco più noto: 

quest'ultimo fenomeno avente molti lati oscuri è comunque presente e 

consolidato nelle nostre società.  

Gli sfruttatori solitamente scelgono persone più vulnerabili e ingenue 

che possono facilmente controllare e soggiogare, mentre i luoghi dove 

si consuma lo sfruttamento sono solitamente i luoghi all'aperto, come 

la strada, o al chiuso, come nel caso di locali, centri benessere, 

discoteche, sale massaggio, bar, locali privati e case.  

La prostituzione al chiuso, solitamente, coinvolge vittime appartenenti 

all'ex blocco sovietico e del Sudamerica e in misura minore anche 

della Nigeria (Tonello, 2016). 

Sia le forme di prostituzione al chiuso che all'aperto impiegano 

inganno, violenza e sfruttamento per reclutare e assoggettare le 

vittime. Soprattutto la prostituzione al chiuso ha rappresentato un 

segmento di mercato fortemente redditizio per gli sfruttatori e i 

trafficanti poiché non solo dà vita a nuove modalità di sfruttamento 

caratterizzate da una rilevante invisibilità ma è difficilmente 

rintracciabile anche dalle autorità e dalle tradizionali forme di 

intervento che vengono attivate per salvare le vittime della tratta 

coinvolte nella prostituzione per strada.  
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Lo sfruttamento lavorativo, invece, è un fenomeno che spesso è 

difficile da individuare e da analizzare a causa della concomitanza di 

fattori individuali, ambientali e riguardanti le scelte politiche in 

materia di lavoro, immigrazione, salute e lotta alla tratta di esseri 

umani.  

La crisi economica ha manifestato dannose conseguenze anche nel 

mondo del lavoro favorendo l'insorgenza di numerose forme di 

sfruttamento. 

Il lavoro al giorno d'oggi è diventato talmente prezioso che chiunque, 

pur di avere una occupazione, è disposto ad accettare qualsiasi 

condizione: in questo caso si parla di “volontarietà indotta” dalla 

situazione definitasi dalla vulnerabilità crescente di queste persone, sia 

italiani che migranti, che per poter lavorare sono costretti anche a 

sottostare a condizioni lavorative non idonee (Carchedi e Dolente, 

2011). 

Lo sfruttamento del lavoro, tuttavia, si alimenta soprattutto del lavoro 

nero che viene ormai accettato e che è stato ampiamente diffuso: i 

settori maggiormente interessati della pratica dello sfruttamento 

riguardano l’edilizia, l'agricoltura, il lavoro domestico, i servizi e così 

via 45. 

Le rotte che vengono maggiormente utilizzate per favorire lo 

sfruttamento lavorativo sono quelle che collegano il Maghreb con la 

Sicilia e l'Est Europa.  

 
45  Invece, secondo gli studi che sono stati Condotti le nazionalità preveniente le cui Vittime 

sono destinati allo sfruttamento lavorativo Sono principalmente Algeria, Egitto, Libia, 

Marocco, Tunisia, Romania, Moldavia, Ucraina, Bulgaria, Bologna e, Russia, Burkina Faso 

, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, Eritrea, Etiopia, 

Somalia, Brasile, Ecuador, Bolivia, Colombia, El Salvador, Peru , India, Pakistan, Cina. 
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Addirittura è stato riscontrato che alcune nazionalità sono 

particolarmente concentrate in precise aree e settori del Paese: ad 

esempio nell'edilizia sono impiegati prevalentemente rumeni 

proveniente dall'est Europa, nei laboratori artigianali invece 

ritroviamo i cinesi, presso il lavoro domestico ritroviamo rumene e 

ucraine, nella ristorazione, soprattutto al sud Italia, ci troviamo indiani 

e pakistani e nella pastorizia e nell'agricoltura stagionale, troviamo 

soprattutto persone provenienti dal nord Africa (Santoro, 2012). 

Nelle pagine precedenti del presente lavoro di tesi è stato descritto il 

fenomeno del caporalato per definire una delle concretizzazioni di 

questo sfruttamento lavorativo: dall'analisi è emersa la figura del 

caporale che fa da intermediario con il datore di lavoro e che deve 

essere retribuito in ogni sua azione dall'intermediazione all'alloggio, 

passando per il trasporto.  

Ma i proventi che i caporali riescono ad ottenere non si consumano 

con la fine del viaggio poiché questi sfruttatori richiedono al 

lavoratore anche una percentuale sullo stipendio che va dal 50 al 60%. 

Oltre a queste illegali condizioni, il lavoratore che viene sfruttato deve 

anche sottostare ad un lavoro nero privo di qualsiasi forma di legalità 

o riconoscimento di diritti, a cui si aggiungono anche spesso il ricorso 

a minacce, estorsioni, promesse non mantenute per quanto riguarda la 

regolarizzazione del permesso di soggiorno, povertà, stato di 

soggezione continua che alimentano una condizione di coercizione e 

di violenza psicofisica nei confronti del lavoratore (Pangerc, 2010). 

Presso molte realtà i lavoratori, addirittura, vengono concentrati in 

veri e propri ghetti che non possiedono alcun servizio e che sono 

situati in aperta campagna: in questi edifici i lavoratori sono costretti a 

vivere in condizioni igienico-sanitarie indescrivibili tanto da mettere 

seriamente in pericolo la loro salute.  
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Gli studi hanno, inoltre, identificato un'altra tipologia di tratta ovvero 

la tratta ai fini di accattonaggio che riguarda prevalentemente i minori 

e gli adulti disabili rom, rumeni, marocchini, nigeriani, pakistane e 

cinesi.  

Il gruppo più numeroso di vittime che sono costrette all'accattonaggio 

riguardano i Rom provenienti dall'est Europa, seguiti dagli africani 

che spesso sono persone richiedenti asilo, ospiti all'interno dei centri 

di accoglienza.  

Soprattutto nelle grandi città coloro che vengono impiegati in questa 

pratica sono sia donne che uomini, giovani, bambini e anziani. 

Solitamente essi vengono portati direttamente dai loro sfruttatori 

davanti alle Chiesa, agli incroci, davanti ai supermercati o ai centri 

commerciali dove devono chiedere l'elemosina.  

Nella maggior parte dei casi essi hanno un aspetto fortemente 

trasandato e ai minori spesso è proibito loro di andare a scuola 

(Tonello, 2016). 

Come in altre forme di tratta anche questa forma di sfruttamento 

destinata all'accattonaggio ha come motivazione di partenza la 

povertà, le guerre, la mancanza di tutele sociali, il desiderio di 

migliorare la propria famiglia o quella dei propri cari rimasti in patria. 

Anche nello sfruttamento ai fini di accattonaggio la vittima è oggetto 

di minaccia, violenza e abuso di alcol, a cui si affiancano spesso anche 

un profondo disagio psichico.  

Al termine della giornata le vittime devono consegnare ai propri 

sfruttatori una certa somma di denaro: è importante che il denaro 

raggiunga una determinata quota poiché vi è il rischio di essere 

picchiati pesantemente.  
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Per quanto riguarda i loro alloggi, soprattutto nelle grandi città, le 

vittime di questo tipo vivono in grandi furgoni insieme a chi li sfrutta 

e che ha legami con i parenti in patria. 

In cambio dell'elemosina la vittima è costretta ad offrire servizi di 

diverso tipo come ad esempio lavaggio dei vetri delle auto, vendita di 

fiori, spettacoli di giocoleria, vendita di accendini e fazzoletti.  

Inoltre, soprattutto nel caso di vittime molto giovani, l'attività di 

accattonaggio viene affiancata anche da altre attività illegali come il 

furto, il borseggio e la prostituzione (Capelletti, 2017). 

Lo sfruttamento derivante dalla tratta ricomprende anche le attività 

criminali forzate o le attività illecite a cui sono spinte le vittime, come 

nel caso di borseggi, furti, la vendita di merci rubate, la vendita di 

prodotti contraffatti e lo spaccio di sostanze stupefacenti. 

In Italia queste forme di sfruttamento non sono state studiate e 

monitorate in maniera sistematica e solo oggi hanno cominciato a 

ottenere quella attenzione che meritavano per via dei numerosi 

obblighi imposti dalla normativa comunitaria.  

Solitamente, in queste attività illegali vengono coinvolte persone 

minori, prevalentemente maschi stranieri originari dell'est Europa, del 

Nord Africa e del Sud America. 

Le ragazze minorenni, presenti in percentuale inferiore, sono 

identificate prevalentemente in ragazzine rumene o rom costrette a 

rubare oppure cedute in sposa ad altre famiglie che si occupano del 

loro sfruttamento; i maschi, invece, vengono impiegati nelle furti nelle 

case e nel piccolo spaccio delle grandi città.  

Il viaggio che essi compiono per arrivare in Europa provoca la 

contrazione di un debito che devono assolutamente restituire ai propri 

sfruttatori i quali, se non riceveranno la somma dovuta, potranno 

vendicarsi sui parenti rimasti in patria: questo fenomeno è molto 
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diffuso come abbiamo potuto vedere nelle pagine precedenti (Tonello, 

2016). 

Recentemente è stato registrato un maggiore coinvolgimento di 

uomini nigeriani costretti a spacciare in alcune grandi città italiane, al 

pari di uomini albanesi, minori o maggiorenni, che entrano nel traffico 

di sostanze stupefacenti che viene gestito e controllato dalle persone 

appartenenti alla loro medesima etnia.  

anche i matrimoni forzati o combinati rappresentano una delle forme 

di sfruttamento derivanti dalla tratta. 

Come stabilisce la normativa internazionale i matrimoni forzati sono 

sanzionati pesantemente poiché prevedono dei limiti all'età o la 

mancanza di consenso da parte di uno o entrambi i coniugi secondo 

quanto stabilito dalla Dichiarazione dei diritti umani del 1948,  dalla 

Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

contro le donne che è in vigore in Italia dal 1985 o dalla Convenzione 

di Istanbul ratificata dal nostro paese nel 2012.  

Il fenomeno  ancora è poco conosciuto nel nostro Paese ma i pochi 

studi che sono stati compiuti hanno rilevato che nei matrimoni forzati 

vengono coinvolte prevalentemente  i figli degli immigrati ovvero 

coloro che appartengono alla seconda generazione e di genere 

femminile appartenenti ad alcune nazionalità specifiche ovvero India 

Pakistan, Marocco, Albania, Romania, Ghana, Senegal, Nigeria e 

Afghanistan: in tutte queste realtà nazionali il matrimonio combinato 

rappresenta ancora una pratica molto diffusa e accettata (Pangerc, 

2010). 

Infatti solitamente questi matrimoni combinati vengono celebrati nella 

terra d’origine della coppia.  

In ogni matrimonio forzato uno o entrambi i coniugi viene obbligato a 

contrarlo con il ricorso a violenze fisiche e psicologiche dalla famiglia 
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o dal coniuge stesso e rientrano in questo ambito anche i matrimoni 

che vengono combinati per ottenere il permesso di soggiorno, per 

regolarizzarsi, per avere una casa o per poter avere una base iniziale 

per poi proseguire la propria vita in tutt'altro luogo da quello d'origine.  

Nel caso di matrimoni combinati per far ottenere il permesso di 

soggiorno si riscontra prevalentemente l'impiego di numerosi uomini 

italiani che vogliono ottenere un po' di denaro (fino a 20.000 euro) e  

che approfittano della vulnerabilità di molte donne straniere che, 

partendo da situazione di estrema povertà, vogliono trovare una 

sistemazione e cambiare la propria vita.  

Infine tra le varie forme di sfruttamento derivante dalla tratta vi è la 

tratta a scopo di adozione internazionali illegali che coinvolge minori 

di entrambi i sessi spesso ancora in fasce, che vengono rapiti o 

sottratti alle madri mediante diverse strategie e, successivamente, dati 

in adozione in seguito ad un compenso economico a coppie benestanti 

che non riescono ad avere figli propri (Carchedi, 2014). 

L'adozione internazionale illegale quindi, si identifica in un fenomeno 

che viola le normative nazionali e internazionali che regolano l'istituto 

dell'adozione in ogni Paese. 

 

 

 

4.6.  Tratta di persone a scopo di rimozione di organi  

Anche la tratta a scopo di rimozione di organi si identifica in un 

fenomeno molto celato a livello internazionale. Esso prevede:  

 

• la compravendita di organi anche mediante il turismo dei 

trapianti ovvero con pazienti provenienti da Paesi ricchi 
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che si recano all'estero per l'acquisto di organi da persone 

indigenti 

• l'attività di vendita clandestina e la tratta di persone a 

scopo di rimozione di organi compiuta dalle 

organizzazioni criminali (Pangerc, 2010). 

 

Attualmente questo fenomeno si sta continuamente espandendo 

soprattutto perché la disponibilità di organi attualmente in tutto il 

mondo è molto più bassa rispetto all'effettiva richiesta.  

A ciò si aggiunge anche, come accade nelle altre forme di tratta, la 

povertà e la vulnerabilità in cui sono costretti a vivere e le vittime. 

Secondo le indagini che sono state svolte, il traffico di organi riguarda 

prevalentemente i reni e le cornee mentre le vittime che vengono 

sfruttate per questo tipologia di traffico provengono dalla Repubblica 

di Moldova; spesso vi è anche la connivenza con avvocati e ospedali 

collocati soprattutto nelle zone di confine. 

In questo traffico coloro che vengono maggiormente coinvolti sono 

proprio i minori poiché i loro organi e tessuti sono giovani e sani e 

quindi più adatti ad un probabile espianto e ad un conseguente 

trapianto. Il traffico di organi per le organizzazioni criminali 

rappresenta un grande profitto e per tale motivo viene praticato a 

livello mondiale: ciò è stato favorito anche dal fatto che oggi come 

oggi il trapianto è ormai diventato un operazione che possiede dei 

rischi fortemente contenuti e non ha più il livello di pericolosità che 

aveva un tempo (Gabrielli, 2011).  

L’Unione Europea e le organizzazioni internazionali sono da sempre 

impegnati nella lotta contro questa forma di traffico che rappresenta 

una violazione dei diritti umani e della dignità umana: in effetti è stato 
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rilevato che è previsto il sanzionamento non solo del reato in sé ma di 

tutti i reati connessi al traffico di organi:  tra di essi vengono 

ricompresi, oltre il prelievo e la vendita, anche qualunque forma di 

aiuto che viene fornita per il trasporto, l'esportazione, l'importazione e 

lo stoccaggio degli organi.  

Dietro il carattere illecito di questo trapianto di organi vi sono le storie 

di molte persone che sono obbligate a cedere un organo, come ad 

esempio un rene, poiché riversano in condizioni di miseria economica 

e quindi sono attratte dalla possibilità di avere del denaro in cambio 

dell'organo (Hughes, 2011). 

Lo stesso vale se si verifica anche un ricatto o se vengono asportati gli 

organi di persone defunte senza che queste abbiano dato il proprio 

consenso alla donazione. 

Tuttavia, è emerso che il traffico di organi 46 è un enorme rischio per 

la salute e la sicurezza pubblica poiché le persone dai quali sono 

prelevati gli organi possono essere stati spinti a causa di pressioni di 

tipo psicologico o economico oppure anche mediante il ricorso alla 

violenza; di conseguenza queste persone non sono state 

 
46 Secondo il Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 

Women and Children, supplemento della Convenzione ONU contro il crimine organizzato 

transnazionale, per parlare di tratta di persone a scopo di rimozione di organi, è necessario 

che siano presenti contemporaneamente tre aspetti: 1. un’azione (il cosa del reato): il 

reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere potenziali donatori; 2. 

dei mezzi attraverso cui l’azione è compiuta (il come del reato): minaccia o uso della forza 

o altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione 

di vulnerabilità oppure abuso nel dare e ricevere denaro o benefici per ottenere il consenso 

di una persona che ha il controllo su un’altra; 3. una finalità specifica (il perché del reato) 

che implica come le azioni e i mezzi menzionati nei paragrafi precedenti debbano collegarsi 

al raggiungimento di uno scopo, ossia, nel caso di specie, il prelievo di organi. Il reato si 

configura quando ricorre almeno uno degli elementi di ciascuno dei tre fattori. 
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adeguatamente informate in merito ai rischi riguardanti la loro salute 

(Galvagni, 2019). 

Allo stesso tempo i rischi sorgono anche per colui che beneficia degli 

organi poiché mette in pericolo la propria salute andando incontro 

anche ad un esito letale.  

Come abbiamo detto questo traffico illecito di organi sembra essere 

ormai fortemente redditizio per le organizzazioni criminali anche per 

la scarsa quantità di organi disponibili per soddisfare tutte le richieste 

e di conseguenza questo canale illegale verrà eliminato solamente se 

ci saranno in circolazione una quantità sufficiente di organi e tessuti 

da trapiantare mediante via legale (Porciani, 2012). 

 

 

 

 

4.7. Le vittime più vulnerabili: donne, richiedenti asilo e 

rifugiati  

Considerato che la tratta si qualifica come una gravissima violazione 

dei diritti umani bisogna prendere consapevolezza del fatto che il 

diritto internazionale riguardante, per l'appunto, i diritti umani non 

riconosce che certi gruppi di persone, ritenuti più vulnerabili rispetto 

ad altre, richiedano maggiore protezione e attenzione soprattutto nei 

casi di persone che vengono discriminati per questione di razza, di 

sesso, di lingua, di religione e di altre motivazioni (Tonello, 2016). 

Tra le categorie che necessitano di più protezione rientrano le donne 

che sono considerate le vittime principali della tratta di persone: 

ricordare questo importante fattore non vuol dire minimizzare il 

coinvolgimento degli uomini che vengono ugualmente considerati 

come vittime, ma pone l'accento sul fatto che le violazioni di diritti 
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che riguardano la tratta spesso si basano sul genere e sono una delle 

principali cause della tratta soprattutto nei confronti di donne e 

ragazze.  

La tratta di persone che coinvolge le donne si qualifica, allo stesso 

tempo, come una forma di violenza contro di esse e di conseguenza è 

in grado di violare la normativa che proibisce la disuguaglianza e la 

discriminazione sulla base del sesso (Degani, 2016). 

Secondo quanto stabilito dalla Convenzione dell'organizzazione delle 

Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

contro le donne all'articolo 1 la discriminazione contro le donne è 

identificata in “ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata 

sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di compromettere o 

nullificare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle 

donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della 

parità dell’uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, 

o in ogni altro settore.” 

Divenire vittima di discriminazioni che coinvolgono il sesso 

femminile non fa altro che incrementare il rischio di divenire vittima 

di varie forme di violenza tra cui anche la tratta.  

Lo sfruttamento a cui sono sottoposte le donne e le ragazze che sono 

vittime di tratta spesso è correlato anche ad altre conseguenze come ad 

esempio lo stupro, il matrimonio forzato, la gravidanza indesiderata o 

la forzata interruzione della stessa, il rischio di contrarre malattie a 

trasmissione sessuale come l’HIV e l'AIDS (Mancini, 2018).   

Tuttavia, anche se vi sono numerosi strumenti internazionali che 

salvaguardano le donne dal rischio di essere discriminate in base al 

loro genere, che impediscono loro di subire violenza, che consentono 

loro di sposarsi liberamente e non essere sfruttate nella prostituzione 
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forzata: la tratta delle persone che si alimenta di questa prospettiva di 

genere continua ad essere un fenomeno fortemente diffuso anche 

perché, ricordiamolo, le vittime sono in prevalenza le ragazze e le 

giovani donne. 

Il diritto alla tutela dei diritti umani fondamentali permette al soggetto 

di ottenere protezioni legati al loro status e tale diritto deve essere 

garantito anche per rifugiati e richiedenti asilo. 

Il diritto internazionale ha identificato coloro che sono alla ricerca di 

protezione legale poiché costretti a fuggire dai loro paesi di origine a 

causa di forme di persecuzioni per motivi di razza, religione, 

nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione 

politica. 

Le vittime di tratta ai quali è riconosciuto anche lo status di rifugiato 

sono allo stesso tempo titolari di diritti e protezioni che vengono loro 

fornite per via dell'esistenza di due condizioni che li caratterizzano: il 

primo di esse è il diritto di tutti a cercare asilo dalle persecuzioni come 

è stato stabilito dalla convenzione di Ginevra del 1951.  

Le istituzioni ormai sanno che le richieste di asilo non devono essere 

giudicate in base al modo con cui il soggetto entra illegalmente nel 

territorio di uno Stato in qualità di vittime di tratta che hanno diritto a 

richiedere ugualmente protezione internazionale.  

Anche il protocollo di Palermo e la Convenzione di Varsavia hanno 

riconosciuto la possibilità per le vittime di tratta di vedersi 

riconosciuto lo status di rifugiato (Scarpa, 2018). 

Allo stesso tempo è stato alimentato un intenso dibattito in merito al 

fatto di considerare o meno l'essere vittima di tratta come una 

motivazione sufficiente per ottenere lo status di rifugiato;  ugualmente 

ha ottenuto rilievo la tesi se la sola paura di diventare vittime di tratta 

possa costituire una base valida per ottenere l'asilo.  
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È emerso, tuttavia, che una persona per essere riconosciuta come 

rifugiata deve avere timore fondato di persecuzione  sulla base di una 

o più motivazioni che sono indicate dalla convenzione di Ginevra.   

Inoltre, le forme di sfruttamento correlate alla tratta come il 

rapimento, l'incarcerazione, lo stupro, la riduzione schiavitù, la 

prostituzione forzata, il lavoro forzato, i danni fisici oltre a 

rappresentare delle vere e proprie violazioni dei diritti umani sono 

considerate delle persecuzioni (Porciani, 2018). 

Le persone che sono vittime di tratta possono avere paura di 

persecuzioni determinate dall'esperienza stessa o, allo stesso tempo, 

possono avere paura di diventare oggetto di discriminazione o 

vendette da parte dei trafficanti: da ciò si evince che divenire vittima 

di tratta rappresenta una persecuzione a tutti gli effetti.  

Allo stesso tempo, la richiesta protezione internazionale da parte di 

una vittima di tratta può sorgere da diverse circostante: ad esempio la 

vittima può essere stata trasportata al di fuori del suo Paese o essere 

scappata dai suoi sfruttatori o in un altro Paese in cerca di protezione 

internazionale, mentre una vittima potenziale può essersi data alla 

fuga proprio per evitare di divenire un'effettiva vittima di tratta. 

Quando si parla di tratta di persone vi sono casi di ragazze destinate 

alla prostituzione forzata o allo sfruttamento sessuale: questi fattori 

rappresentano una forma di violenza di genere che possiede anche i 

caratteri della persecuzione.  

In sintesi in presenza di un grave reato la vittima può richiedere la 

protezione internazionale ma non riceve una risposta affermativa solo 

se il suo timore di persecuzione sia fondato su una delle ragioni 

contenute nella definizione della convenzione di Ginevra o qualora il 

proprio Paese d'origine non sia in grado di fornire una protezione 

adeguata a tutelarla (Miller, 2012). 
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4.8. I minori oggetto di tratta  

Come abbiamo potuto vedere anche i minori possono divenire vittima 

di tratta e proprio per la loro particolare situazione di vulnerabilità 

devono avere delle forme di protezione differenti rispetto agli adulti 

che divengono vittime di tratta e tale differenza deve essere 

rintracciata nelle leggi, nelle politiche e nei programmi ad essi 

dedicati.  

In particolare, emergono ulteriori responsabilità quando ci si trova di 

fronte a minori vittime di tratta poiché l'obiettivo primario è quello di 

garantire loro sicurezza immediata e benessere a lungo termine 

(Carchedi, 2014). 

Il riferimento normativo è  identificato nella Convenzione ONU sui 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che stabilisce che gli interessi 

dei minori devono essere considerati di prima importanza: da ciò si 

evince che proprio al fine di tutelare l'interesse superiore del minore 

gli Stati devono saper portare avanti gli obblighi aggiuntivi per  

rintracciare il fenomeno della tratta.  

I minori vittime di tratta rappresentano una categoria molto 

vulnerabile non solo per la loro particolare condizione ma anche per 

gli alti rischi a cui vanno incontro se divengono vittime di tratta ed è 

proprio per questi motivi che loro devono essere destinatari di 

maggiore attenzione 47. 

I minori non accompagnati solitamente giungono in Italia per sfuggire 

da povertà, tensioni politiche e serie crisi umanitarie.  

Nel 2016, secondo un rapporto idi Save the Children, le dieci 

principali nazionalità a cui appartenevano questi minori sono state 

 
47 È, infatti, inoltre prevista la “presunzione di età” e ciò significa che nel caso ci fosse il 

dubbio che un soggetto sia o meno minore, ne si dovrà presumere la minore età. 
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l’Eritrea (15%), Gambia (12,5%), Nigeria (12%), Egitto (9,5%), 

Guinea (9,3%), Costa d’Avorio (6,7%), Somalia (6%), Mali (5,4%), 

Senegal (4,5%) e Bangladesh (4%) (Save the Children Italia Onlus, 

2017). 

Per questi minori la spirale dello sfruttamento si profila sin dall'inizio 

della traversata e spesso si concretizza proprio appena entrati nel 

Paese di accoglienza.  

Secondo le rilevazioni compiute da Save the Children per molti minori 

le vessazioni e le soggiogazioni vengono avviate sin dall'inizio della 

mobilità verso l'Europa per poi continuare in tutte le fasi della rotta 

transnazionale che sono chiamati a percorrere.  

Sia in Italia che molti altri Paesi di destinazione, poiché questi mercati 

legali vengono scarsamente monitorati, lo sfruttamento dei minori nel 

lavoro sommerso ad opera di organizzazioni criminali è abbastanza 

rilevante e deriva, principalmente, dal fenomeno della tratta. 

Nella maggior parte dei casi le vittime di tratta e di sfruttamento sono 

i minori che sfuggono da violenze, da conflitti, da crisi umanitarie e da 

una condizione di povertà.  

A causa dell'impossibilità di accedere al Paese di accoglienza 

mediante canali di accesso legali i minori devono affidarsi ai 

trafficanti rischiando di morire o di rimanere traumatizzati poiché il 

destino nella maggior parte dei casi è quello di accedere ai circuiti 

della tratta e dello sfruttamento lavorativo (Save the Children Italia 

Onlus, 2017). 

Uno dei segmenti più rilevanti del fenomeno della tratta per i minori è 

proprio lo sfruttamento lavorativo: in effetti, tali vittime sono costrette 

a spostarsi dal proprio Paese di origine a causa di una costrizione e 

non di una scelta libera e in molti casi essi partono dalle loro case con 

un progetto migratorio mirante a ricercare un lavoro e a conseguire 
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l'indipendenza economica anche in seguito a pressioni da parte di 

familiari o terzo persone.   

Spesso, inoltre, non sono in grado di percepire la propria condizione 

lavorativa che si qualifica come una produzione di sfruttamento e allo 

stesso tempo non sono consapevoli neanche dei rischi connessi a 

quello sfruttamento lavorativo che rendono questi minori esposti alle 

sopraffazioni e poco disposti a denunciare. 

Al pari dello sfruttamento lavorativo anche lo sfruttamento sessuale 

rappresenta uno dei destini a cui i bambini vittime di tratta sono 

destinati (Save the Children Italia Onlus, 2017). 

Secondo i rilevamenti del Dipartimento per le Pari Opportunità, 

nell’intero 2016, le vittime di tratta inserite in protezione, e dunque 

emerse e censite dalle statistiche in Italia, sono state 

complessivamente 1.17218, di cui 107 uomini, 954 donne e 111 

minori.  

Tra questi ultimi, le ragazze in protezione sono state la netta 

maggioranza, rappresentando circa l’84% dei casi (93 femmine e 18 

maschi).  

Dei minori rilevati dal Dipartimento per le Pari Opportunità il 50,45% 

è sfruttato sessualmente, lo 0,9% di minori è coinvolto in matrimoni 

forzati, il 3,6 % nell’ accattonaggio, il 5,41% è sfruttato sul lavoro e il 

9,91% nelle economie illegali come lo spaccio (Save the Children 

Italia Onlus, 2017). 

Rispetto alle nazionalità, tanto con riferimento alla totalità delle 

vittime, quanto alla componente dei minori, più della metà è di origine 

nigeriana (59,5% totale, 67% minori), mentre seguono, in proporzioni 

nettamente inferiori, le vittime di nazionalità rumena (7% totale, 8% 

minori). 
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È opportuno, tuttavia, ricordare che questi dati non includono la 

stragrande maggioranza delle vittime di tratta e sfruttamento che 

restano al di fuori del sistema di protezione nazionale. 

Vittime che concorrono a tratteggiare un fenomeno di per sé nascosto 

e difficilmente tracciabile dal punto di vista statistico-quantitativo, sia 

perché spesso lo sfruttamento delle più giovani avviene in 

appartamenti o luoghi chiusi o la volontà di fuoriuscita è intercettata 

tardivamente, sia poiché molti dei minori stranieri non accompagnati 

sono in transito in Italia e vengono spostati rapidamente da una città 

all’altra (Degani, 2016). 

 

 

 

 

4.8.1. Coloro che traggono profitto dallo sfruttamento dei minori  

I soggetti che sono in grado di ottenere ingenti profitti dalla tratta e 

dallo sfruttamento dei minori sono sempre più numerosi e ciò 

conferma la crescita costante di questo ambito criminale.  

Le ricerche condotte a livello quantitativo sull’universo degli 

sfruttatori e degli abusanti che lucrano sulla tratta minorile è 

un'operazione molto complessa a causa della dimensione 

transnazionale del fenomeno che rende difficile ad identificare i vari 

attori della filiera criminale e a causa della frammentarietà dei dati e 

delle statistiche che riguardano tale fenomeno.  

Gli ultimi dati fanno riferimento al 2016 quando sono stati registrati 

circa 8.000 sospetti per reati connessi alla tratta e 7.520 vittime.  

Inoltre, delle 15.846 vittime di tratta è stato rilevato che circa 2735 

erano minorenni (Save the Children Italia Onlus, 2017). 
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Questi dati naturalmente sono fortemente sottostimati poiché non 

permettono di rilevare il profilo anagrafico delle vittime e criminali 

dei trafficanti di minori; la medesima rilevazione ha rilevato che 

nell'anno 2016 sono stati rintracciati 12.760 presunti trafficanti di 

questi 376 erano i trafficanti effettivi che appartenevano alla 

nazionalità nigeriana, rumena e italiana.  

Si stima che il 67% dei trafficanti sia stato perseguito per lo 

sfruttamento sessuale, mentre il restante 33% ha compiuto reati 

correlati ad altre forme di sfruttamento.  

Per quanto riguarda il profilo dei minori trafficati il Ministero della 

Giustizia ha rilevato che, oltre a vittime aventi la cittadinanza italiana, 

vi sono anche ragazzi provenienti dall'Africa, in particolare 

dall'Egitto, dal Gambia, dal Marocco, della Nigeria, dal Senegal e 

dalla Tunisia. Tuttavia la nazionalità principale rimane quella rumena. 

Mentre per quanto riguarda l'età i minori hanno un'età compresa tra i 

14 e i 17 anni. 

Sempre nel 2016 è stato rilevato che i minori venivano destinati, a 

varie mansioni: quando non venivano scelti per l'accattonaggio, in 

effetti, e venivano destinati a settori come la ristorazione, il 

commercio all'ingrosso e al dettaglio, il settore agricolo, le attività 

manifatturiere, l’edilizia, i servizi di supporto alle imprese e i servizi 

di informazione e della comunicazione (Save the Children Italia 

Onlus, 2017) 48. 

 

 
48 Lo sfruttamento dei minori è perpetrato indistintamente dal Nord al Sud Italia. Secondo i 

dati 2016 la maggioranza delle violazioni sono state segnalate in Lombardia (83), in Puglia 

(49) e in Emilia Romagna (28). Tuttavia, nell’ultimo triennio, la Lombardia si conferma la 

Regione con il maggior numero di violazioni, passando dalle 48 del 2014, alle 68 del 2015, 

alle 83 del 2016. 
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