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Abstract 

Immigration is a global phenomenon that has spread in Italy since the second half of the 20th century, 

especially in the socio-economic context, as the country’s economy was developing and there was a 

strong need for labour. It is mainly based on the reason that drives human beings to move from one 

place to another. It is important to underline that immigration is not a uniform process. In fact, when 

people talk about it, they refer sometimes to individuals, who have the same characteristic, but this 

is not true. In fact, most of the time foreigners, who undertake these journeys do so because of wars 

and persecutions in their territory, for economic and political reasons. 

Moreover, it can be said that compared to the past, a change of trend has taken place in Italy during 

the second half of 20th century. In fact, the phenomenon of immigration is new to Italy because this 

country has always been characterised as a country of emigration. As a matter of fact, during the 

first half of the last century, many Italians decided to emigrate abroad, especially to other European 

nations and the Americas, in order to find better living opportunities, as the economy was very 

backward. 

In spite of this, as already mentioned, during the post-war period this phenomenon changed 

completely. In fact, especially since the eighties of the twentieth century many people, especially 

from the area of Eastern Europe began to arrive in Italy. During this period, industry was developing 

and as result, foreigners saw our territory as a possible place where they could find better economic 

possibilities, which could give them and their families a better life. 

Considering the introduction, the aim of this thesis is to demonstrate to the reader the correlation 

between migration processes and the labour market. The study analyses first the national level 

during 1980s and 1990s and then the regional level of Veneto from 1990 to 2000. 

The purpose of this study is to show the situation in which immigrants found themselves when they 

had to face the integration process into the labour market in Italy and in particular in the Veneto 

region. This analysis focuses not only on the inclusion when it comes to the aspect of work but also 

considers the matter of social integration.  

Based on several investigations, what has been observed is that while some immigrants have actually 

encountered such difficulties, others have had a different experience thanks to employers and locals 

who have helped them. 

During the writing of this paper, several sources are used, both primaries and secondaries. With 

regards to the former, it is data provided by the National Institute of Statistics (ISTAT), and newspaper 

sources such as “La Stampa” and “La Repubblica” are also taken into consideration. In addition, 

interviews are also conducted with foreign people who immigrated to the Veneto region during the 
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1990s. These testimonies are useful in order to better understand how foreigners felt when they had 

to integrate within the working environment and within society. Regarding the secondary sources 

three books were mainly relevant for this paper, such as L’immigrazione straniera in Italia written by 

Corrado Bonifazi, Gli Immigrati in Italia written by A. Colombo and G. Sciortino and Storia 

dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai giorni nostri by Michele Colucci. 

The thesis therefore places an emphasis on the analysis of testimonies, as they were essential to 

understand how the migration processes took place. In fact, through the words of the interviews, it 

is possible to understand the reason that led them to leave their motherland, how the journey took 

place and how they dealt with the situation within the Veneto region, both in terms of labour and 

social aspects. 

The first chapter adopts a theoretical approach in order to outline in a clear and detailed way how 

the Italian country has passed from being characterized by the migration of Italian citizens to having 

become a country in which foreign individuals arrive. A significant part of this chapter is dedicated 

to analysing the fundamental concepts concerning this event, thus examining the different figures 

that concern immigration, such as the refugee. Then, a section focuses on the patterns of migration 

processes, which are considered essential to better understand how a migration flow occurs, as the 

causes that force migrants to leave their country of origin and how these processes evolve over time 

are analysed. At the end of this, the chapter focuses on the evolution of immigration in Italy from 

the 1960s to the 1990s, examining the different phases. Through this analysis, not only the 

demographic but also the political aspects are outlined. With regard to this, the chapter also aims 

to identify regulations, such as the Martelli law, which help to develop regularisations. These, in fact, 

turned out to be essential to counteract the irregularity that was developing during the last two 

decades of the 20th century.  

The second chapter deals with the labour market within the Italian national territory and how 

foreign immigration was fundamental to employers. In fact, through the analysis of the 

socioeconomic context in Italy, we understand how the state, during the 1980s, was undergoing 

transformations regarding the country’s economy. In this regard, in fact, the industrial sector was 

expanding and there was need of a large workforce. In fact, many Italian workers, during the period 

of industrialization had decided to abandon those sectors and move to the areas of northern Italy 

where industry was developing and there was a strong demand for labour. The second chapter 

proceeds to a detailed analysis of the complexity of the Italian labour market during the period that 

we are considering. With reference to this, three aspects of the job market are examined, namely 

segmentation, irregularity and tertiary sector. Based on this, the chapter continues to focus on the 
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labour market, particularly on the undeclared work that was spreading at that time, particularly 

agriculture, services and personal care activities. In these three sectors, irregular work and the 

exploitation of immigrants were developing. In relation to this, those who did this type of work found 

themselves working long hours and being underpaid. Not only that, foreign workers, within the 

labour market, had to face various challenges and obstacles in order to integrate into the work 

environment. All these challenges are mainly inherent to language barriers and discrimination by 

employers. With reference to the concept of undeclared work within the employment market, the 

regularisation that took place during the 1980s and 1990s is also evident. This happens in order to 

try to promote a fairer and more inclusive economy, so as to allow foreigners to enjoy the same 

rights as local workers. Finally, this chapter also underlines the correlation between the local and 

foreign population. With reference to this, various prejudices and discriminations towards those 

from foreign countries began to develop in Italian individuals. This fact therefore implies, within 

Italian society, a development of the feeling of hostility towards those who are different. In addition 

to this, there is also a detachment on the part of local workers, as they do not perceive foreigners as 

an integral part of society. 

The third chapter focuses on the case study of this thesis. In this case, we no longer concentrate on 

foreign immigration at a national level but examine the Veneto region during the 1990s. In particular, 

focus is on the correlation between foreign immigration and the labour market in this geographical 

area. the initial part of the chapter focuses on the socioeconomic context, as the region is facing a 

period of recession. Despite this problem, the Veneto economy still manages to develop. In fact, 

there was a constant need for labourers, as the local ones were no longer sufficient, and therefore 

the foreign presence in the employment market was necessary to prevent the closure of activities. 

The chapter proceeds with the analysis of data concerning the demographic aspects of the 

immigrant population in the region. Subsequently, the causes of migratory flows coming mainly from 

Eastern Europe to the Veneto region are also discussed. Through this examination, it is possible to 

understand the different reasons why foreigners emigrated from their country of origin to the 

Veneto region. This study then focuses on the labour aspect in Veneto and the correlation between 

the former and the foreign presence. In this case, not only data provided by ISTAT, but also direct 

testimonies are considered. These are essential to understand in which sectors immigrants have 

contributed most with their labour force. Moreover, this investigation examines the economic aspect 

in depth, in particular by referring to the numerous challenges and obstacles that foreigners have 

had to face, since employers were often averse to hiring non-nationals because they have a lot of 

prejudices towards them. In addition to the economic aspect, the Veneto case study also focuses on 
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the social aspect, highlighting how the local population reacted to the presence of migrants. At the 

same time, it also investigates what foreigners have had to adapt to in order to integrate into a new 

society. 

The results of this research have underlined that in the moment in which immigrants try to integrate 

themselves in Italian society and in the labour market they face and represent a challenge, because 

sometimes it is difficult to adapt yourself to a foreign country if you do not know the language, local 

people and customs and traditions. At the same time, it was noticed that Italians also must adjust to 

foreign presence. In fact, for what concerns the labour market in the 1990s, without the labour force 

of foreign individuals, many factories would have closed. 

Lastly, it has been possible to observe that immigrants have very often faced obstacles, also 

according to the country from which they come from, the age they have at the time of their arrival 

in the host country, to the fact of being a man or a woman and this changes both in the working 

environment and in the social one. 
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Introduzione 

L’immigrazione è un fenomeno molto discusso nella società italiana, soprattutto per quanto riguarda 

il contesto geografico ma anche quello economico-sociale. Il primo, infatti, si basa sulla disciplina 

che si occupa principalmente delle relazioni tra la popolazione e l’ambiente fisico e va a porre la sua 

attenzione soprattutto sugli effetti che l’essere umano produce non solo nel luogo di partenza ma 

anche in quello di arrivo. Il secondo invece, è un concetto un po’ più ampio. 

Infatti, facendo riferimento al contesto economico-sociale, si vanno a trattare le motivazioni che 

spingono le persone a emigrare da un luogo a un altro come ad esempio le persecuzioni etniche, 

religiose, razziali a cui si devono aggiungere le guerre o le minacce di conflitti. In aggiunta a ciò, si 

deve tenere conto anche dei fattori economici come gli elevati tassi di disoccupazione, i salari molto 

bassi e, più in generale, un pessimo stato di salute dell’economia del proprio paese. Questi sono 

aspetti fondamentali che aiutano a comprendere meglio le cause dei fenomeni migratori, ed è 

proprio sulla base di essi che il presente elaborato si basa1 . 

La domanda che però bisogna porsi, prima di andare ad approfondire la relazione tra il processo di 

migrazione e l’economia che essa produce nel paese di arrivo, è cosa si intende quando si parla di 

“migrazione”. Infatti, quando si prende in considerazione questo fenomeno si fa riferimento 

principalmente allo spostamento di un singolo individuo o di un gruppo di persone da un Paese di 

residenza, il cosiddetto punto di partenza, a un altro Paese che rappresenta il punto di arrivo. 

Durante questo tragitto, talvolta, l’uomo può passare per un Paese intermedio definito anche Paese 

di transito. Questo paese viene così chiamato, in quanto è solo un luogo di passaggio, ovvero l’essere 

umano non vi si insedia in maniera permanente, ma vi può rimanere solo per un breve periodo. In 

riferimento a questo, come viene riportato nell’articolo scritto da Asher D. Colombo e Gianpiero 

Dalla-Zuanna, nel 1971 erano presenti in Italia circa 122mila stranieri che sono andati aumentando 

negli anni successivi. Infatti, si è passati da un numero così basso fino a raggiungere circa cinque 

milioni di immigrati nel territorio italiano nel 20182. 

Inoltre, quando si parla di migrazione, non bisogna pensare solo a un movimento internazionale, dal 

momento che, quando si tratta tale tema, si può fare riferimento anche alle migrazioni interne, 

ovvero migrazioni che sono avvenute all’interno dello stesso Paese. Infatti, facendo riferimento 

all’Italia, si può pensare a questo fenomeno nel momento in cui un individuo, per motivi soprattutto 

 

1 Parlamento europeo, “Perché le persone migrano? Esplorare le cause dei flussi migratori”, 22 aprile 2024. 
https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/7/story/20200624STO81906/20200624STO81906_it.pdf 
(consultato il 24/11/2023) 
2 Asher D. Colombo and Gianpiero Dalla-Zuanna. “Immigration Italian Style, 1977-2018.” Population and Development 
Review 45, no. 3 (2019): 585–615. http://www.jstor.org/stable/45216966. (consultato il 25/11/2023) 

https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/7/story/20200624STO81906/20200624STO81906_it.pdf
http://www.jstor.org/stable/45216966
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economici, si sposta dalla zona del Mezzogiorno verso il nord, dalla campagna alla città. Questo tipo 

di spostamento non viene effettuato solo da parte degli adulti ma, come si afferma nell’articolo 

scritto da Francesco Alberoni, anche dai giovani, poiché molti di loro non vogliono lavorare nel 

settore agricolo, ma aspirano a lavorare nel settore secondario e per questo motivo migrano verso 

le zone settentrionali, dal momento che offrono delle opportunità lavorative migliori. Proprio in 

relazione a questa affermazione quindi, si può sostenere il fatto che le migrazioni non avvengono 

solo da uno stato straniero a un altro, ma vi sono numerosi spostamenti anche all’interno del paese 

stesso3. 

Se però si volesse dare una definizione più dettagliata e precisa al termine “migrazione” bisogna fare 

riferimento al Glossario EMN Asilo e Migrazione, secondo il quale esso definisce la migrazione come 

“lo spostamento di una o più persone, sia attraverso una frontiera internazionale, sia all’interno di 

uno Stato, per più di un anno, indipendentemente dalle cause, volontarie o involontarie, e dai mezzi, 

regolari o irregolari, usati per la migrazione”4. 

In aggiunta alla descrizione qui sopra, quando si parla del fenomeno della migrazione, bisogna fare 

riferimento anche a ciò che essa produce, ovvero i flussi migratori. Questi sono un elemento chiave 

del concetto di cui si tratta, dal momento che, grazie a essi si può comprendere come collaborano 

alla demografia del paese ospitante, in quanto hanno un’importanza rilevante per ciò che concerne 

il mercato del lavoro. Infatti, facendo sempre riferimento al Glossario, questo definisce i flussi 

migratori come “il numero di migranti che attraversano un confine, in un determinato periodo di 

tempo, al fine di stabilire la propria residenza”. Sulla base di questa definizione quindi, si può 

aggiungere che questi spostamenti avvengono, la maggior parte delle volte, per motivi prettamente 

sociopolitici, ambientali, demografici ed economici. Infatti, il fenomeno della migrazione avviene, la 

maggior parte delle volte, perché nel paese di partenza ci sono delle situazioni sfavorevoli per quanto 

riguarda la qualità desiderata della vita, legate principalmente al lavoro, alle pessime condizioni in 

cui versa l’economia del paese e alle persecuzioni che non garantiscono al soggetto un possibile 

futuro per sé e per i suoi cari.  Per questo motivo, l’essere umano decide di spostarsi verso un paese 

più libero dal punto di vista economico, perché vuole ottenere maggiori opportunità di 

sopravvivenza. 

Sulla base di ciò, bisogna quindi fare riferimento a due termini fondamentali del concetto di 

migrazione, ossia l’emigrazione e l’immigrazione. La prima rappresenta il movimento in uscita di un 

 

3 Francesco Alberoni, “Caratteristiche e tendenze delle migrazioni interne in Italia”, Studi di Sociologia, vol. 1, 1(1963): 
23-50. https://www.jstor.org/stable/23003003 (consultato il 25/11/2023) 
4 Glossario EMN Migrazione e Asilo https://www.emnitalyncp.it/definizione/migrazione/ (consultato il 04/11/2023) 

https://www.jstor.org/stable/23003003
https://www.emnitalyncp.it/definizione/migrazione/
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individuo dal Paese di origine verso un altro paese, mentre la seconda definisce il movimento in 

entrata che è diverso da quello di partenza. Nonostante questo elaborato si basi principalmente sul 

tema dell’immigrazione in Italia, all’inizio del primo capitolo si fa comunque riferimento al fenomeno 

dell’emigrazione italiana, in quanto l’Italia si è sempre caratterizzata come un paese di emigrazione. 

Difatti, gli italiani, verso la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, avevano iniziato a spostarsi 

verso le Americhe e l’Oceania a causa della povertà presente nel territorio italiano. Successivamente, 

nel momento in cui gli stranieri, negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, hanno iniziato 

a giungere nella nostra penisola, questo ha portato a una trasformazione all’interno non solo della 

società, ma anche della quotidianità della popolazione, in quanto molti residenti italiani hanno 

cominciato a percepire questo gruppo come una minaccia. 

Proprio a proposito di questo fattore ci si imbatte in un ulteriore argomento che è fondamentale 

quando si parla di fenomeni migratori. Infatti, durante la lettura di questo elaborato si incontrano 

due concetti importanti, ovvero quelli di identità e di alterità. Entrambi sono elementi chiave e sono 

correlati tra di loro. Quando si parla di identità si fa riferimento principalmente al rapporto che 

l’individuo crea con sé stesso e con l’ambiente che lo circonda, ma nonostante questo si può definire 

tale concetto come qualcosa di ambiguo. Infatti, nel processo migratorio, il soggetto migrante molto 

spesso non riesce a costruirsi una propria identità nel momento in cui giunge nel paese di 

destinazione, dal momento che si sente diverso dagli individui che incontra nel nuovo territorio5. 

Proprio in questo momento subentra quindi il concetto a cui si faceva riferimento precedentemente, 

ovvero quello di alterità. Nei processi migratori, si utilizza questo termine, infatti, per indicare il fatto 

che il soggetto migrante si sente diverso da colui che incontra nel territorio in cui arriva. C'è quindi 

un non riconoscimento nell’altro e un distacco tra colui che emigra e il popolo ospitante, in quanto 

si considera l’individuo straniero come un soggetto differente, poiché presenta delle caratteristiche 

sociali e culturali che lo distinguono dagli abitanti italiani. In riferimento a questa definizione, quando 

si parla di alterità, si pensa innanzitutto allo straniero che giunge in un nuovo territorio e non si sente 

parte integrante della popolazione natia. L’immigrato, infatti, viene visto dagli altri come un soggetto 

diverso, non solo per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, ma anche dal punto di vista sociale, 

economico e politico. Egli, infatti, quando decide di lasciare il suo territorio per recarsi in un altro 

stato, porta con sé non solo la propria nazionalità, la propria religione, ma anche la propria cultura 

 

5 Alessandro Salvini and Diego Romaioli, “Migranti: integrazione identitaria e resistenze al cambiamento”, Scienze 
dell’interazione, 1-2, (2016): 8-19. 
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identitaria, al fine di poter mantenere uno stretto legame con la terra di origine e sentirsi di 

conseguenza meno solo in una terra a lui sconosciuta6. 

Come già detto in precedenza, quando si tratta il tema dell’alterità, lo si intende anche con 

un’accezione negativa, dal momento che la popolazione ospitante vede lo straniero come diverso. 

Questo avviene, perché nella mente dell’individuo italiano si innesca quel meccanismo che associa 

allo straniero degli stereotipi per cui si va a pensare quest’ultimo come un ostacolo, dal momento 

che potrebbe portare all’interno della società dei modelli differenti da quelli già preesistenti e a cui 

il soggetto italiano farebbe fatica ad adattarsi7. 

Proprio per questo motivo quindi, l’immigrato fa fatica a inserirsi poiché non si sente accettato e 

talvolta, a causa di questa diversità, egli si sente giudicato dagli altri. Infatti, molto spesso il popolo 

natio ha nei confronti dello straniero una serie di pregiudizi che impediscono a quest’ultimo di 

sentirsi parte integrante della società di arrivo. Questi pregiudizi che si sono andati a creare nel corso 

degli anni, inoltre, ostacolano molto spesso la comunicazione tra l’immigrato e la popolazione del 

paese ospitante, andando di conseguenza a peggiorare la situazione, poiché non si riesce a effettuare 

una possibile trasformazione, che risulti essere positiva, per quanto riguarda l’integrazione del 

nuovo individuo nella società. Con questa affermazione si dichiara quindi, che gli individui stranieri 

continuano a essere visti con diffidenza dalla società, nonostante alcuni italiani credano che il loro 

arrivo possa aver portato un grande aiuto per quanto riguarda la crescita economica del paese. 

Le motivazioni che mi hanno indotto ad approfondire tale argomento hanno una duplice natura. 

Infatti, essendo questo fenomeno sempre più presente nella nostra società, è stato preso in 

considerazione proprio perché sempre più discusso dall’opinione pubblica. In secondo luogo, è stato 

analizzato, dal momento che, talvolta, quando si tratta tale argomento, lo si fa in maniera superficiale 

senza tenere in considerazione che esso è di carattere multidisciplinare e perciò ingloba all’interno 

di sé diverse sfumature come per esempio l’aspetto demografico, sociopolitico e socioeconomico. 

Il mio interesse fa quindi riferimento in modo più approfondito alla correlazione che nasce tra gli 

immigrati che arrivano nel nostro paese e l’impatto che essi producono all’interno del mercato del 

lavoro, in quanto, durante il periodo analizzato, vi era la necessità di molta forza lavoro e di 

conseguenza la popolazione immigrata è risultata utile per ricoprire la mancanza di manodopera e 

agevolare la stabilità del mercato occupazionale. L’elaborato viene quindi esposto trattando 

l’immigrazione partendo dall’argomento in generale per poi giungere al particolare. Questo significa 

 

6 Alessandro Salvini and Diego Romaioli, “Migranti: integrazione identitaria e resistenze al cambiamento”, Scienze 
dell’interazione, 1-2, (2016): 8-19. 
7 Ibid.  
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che si va ad analizzare il tema, prima in tutto il territorio italiano in un arco temporale che va dal 

secondo dopoguerra fino ad arrivare agli anni Novanta del Novecento e poi, prendendo in analisi la 

regione del Veneto nell’ultimo decennio del secolo scorso. Il lettore quindi si può fare sia un’idea di 

come si sia sviluppato questo fenomeno sia su tutto il territorio nazionale, sia su una regione che ha 

poi sviluppato, nel corso degli anni, un’economia fiorente soprattutto grazie anche alla presenza 

degli immigrati. Proprio a proposito di questa ultima affermazione la presente tesi vuole rispondere 

alla domanda di come la presenza straniera abbia impattato mercato del lavoro, in particolare nella 

regione del Veneto.  

Durante la stesura di questo elaborato sono stati utilizzati sia fonti primarie che fonti secondarie. Per 

quanto riguarda le prime, vengono usati i dati ISTAT, fonti giornalistiche, in particolare “La 

Repubblica” e “La Stampa” del periodo compreso tra il 1990 e il 2000 e le interviste con soggetti 

migranti che sono giunti nel territorio veneto durante gli anni Novanta. Grazie a queste interviste si 

potrà quindi percepire in maniera efficace come questi individui stranieri hanno vissuto il processo 

migratorio e in che modo si sono sentiti nel momento in cui hanno dovuto integrarsi in una società 

che spesso e volentieri li ha ostacolati e discriminati sotto diversi aspetti sia economici che sociali. 

Per quanto riguarda le fonti secondarie invece, sono risultati rilevanti principalmente tre libri quali 

L’immigrazione straniera in Italia di Corrado Bonifazi, Gli Immigrati in Italia di A. Colombo e G. 

Sciortino e Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai giorni nostri di Michele Colucci. Il 

primo libro è stato preso in considerazione, dal momento che spiega in maniera puntuale il 

fenomeno dell’immigrazione straniera in Italia offrendo sia elementi di riflessioni sia di informazione 

per affrontare un tema molto attuale nel nostro paese sia dal punto di vista demografico che 

economico e sociale. Inoltre, questo testo approfondisce anche i rapporti tra gli immigrati e il 

mercato del lavoro, che è argomento di analisi del presente elaborato. Il secondo libro invece, tratta 

il tema degli immigrati in Italia facendo riferimento al quadro delle politiche migratorie sia passate 

che presenti del nostro paese. Oltre a ciò, questo manuale analizza anche, attraverso l’utilizzo di 

giornali e sondaggi, gli atteggiamenti che hanno gli italiani nei confronti dell’immigrazione e come ci 

siano stati dei cambiamenti nel corso dei decenni. L’ultimo libro preso in considerazione fa 

riferimento alla dimensione quantitativa del processo migratorio nel corso degli anni, di come questo 

si è evoluto e di come è stato affrontato dalla società e dalla politica italiana. Oltre a questi tre testi 

che sono stati fondamentali per comprendere in modo dettagliato come è avvenuto il fenomeno 

migratorio in Italia, sono stati utilizzati anche dei documenti, come per esempio articoli di ricercatori, 

che hanno permesso la realizzazione di tale ricerca. In aggiunta a ciò, l’uso dei dati ISTAT è stato 

molto importante nel comprendere meglio il fenomeno migratorio e di ciò che questo elaborato 



 

12 

tratta. Senza l’utilizzo di essi, infatti, sarebbe stato più difficile poter dimostrare in che modo 

l’immigrazione straniera si è impattata nella nostra società. Difatti, l’impiego di tali dati all’interno di 

questa tesi di ricerca permette al lettore di capire meglio come sia aumentato notevolmente 

l’ingresso della popolazione straniera nella società e del numero di stranieri che hanno deciso di 

entrare nel mondo del lavoro.  

La tesi si articolerà in tre capitoli. 

Il primo capitolo propone l’inquadramento dell’argomento su cui si basa il presente elaborato con 

una breve descrizione iniziale sull’emigrazione italiana, dal momento che, come già accennato nei 

paragrafi precedenti, prima di essere un paese di accoglienza, gli italiani sono da sempre un popolo 

di emigranti. Successivamente viene analizzato in modo più approfondito il concetto di immigrazione 

e di come questo abbia avuto un impatto rilevante nella nostra società, andando anche a chiarire i 

concetti chiave legati a tale fenomeno. Ciò significa che si va ad analizzare come è avvenuto il 

processo migratorio a partire dal secondo dopoguerra fino agli anni Novanta del Novecento. 

Il secondo capitolo vede invece l’analisi del fenomeno migratorio durante gli anni Ottanta e Novanta 

del secolo scorso, in particolar modo di come esso abbia impattato il mondo del lavoro, facendo 

riferimento allo sfruttamento che gli immigrati hanno dovuto subire durante quegli anni in Italia. 

Viene elaborato quindi un approfondimento della correlazione tra immigrazione e mondo del lavoro 

nella nostra nazione, con un’attenzione particolare anche al fattore inerente al lavoro irregolare che 

viene svolto dagli stranieri rispetto a quello dei nativi. Inoltre, in questo capitolo si presentano anche 

le cause delle disparità che gli immigrati hanno affrontato nel campo economico e di come queste 

hanno avuto un notevole impatto nelle loro vite. Infatti, come già detto nei paragrafi precedenti, si 

esamina in modo approfondito la relazione tra l’identità e l’alterità, in quanto lo straniero, nel 

momento in cui si inserisce nel mondo del lavoro non viene visto positivamente dagli altri. Difatti, 

molto frequentemente gli italiani lo vedono come un possibile ostacolo ed hanno paura che possa 

togliere loro il lavoro. 

Infine, per quanto concerne il terzo capitolo, viene trattata la situazione migratoria all’interno della 

regione Veneto degli anni Novanta, al fine di comprendere appieno le dinamiche socioeconomiche 

e culturali che hanno caratterizzato questa area in questo determinato decennio. Innanzitutto, viene 

posta l’attenzione sulla situazione demografica straniera all’interno di questa zona geografica e 

successivamente si prende in considerazione l’impatto dell’immigrazione sulla struttura 

occupazionale del Veneto, che ha influenzato direttamente le dinamiche del mercato del lavoro. 

Infatti, l’arrivo di una considerevole quantità di lavoratori stranieri, in particolare dalla regione 

dell’Europa orientale, rappresenta una risposta alle esigenze del settore economico veneto, spesso 
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carente di manodopera per certi tipi di mansione. Questo fenomeno contribuisce quindi a colmare 

la mancanza di forza lavoro e a sostenere la crescita economica della regione. 

Tuttavia, il fenomeno dell’immigrazione che avviene all’interno del territorio veneto non impatta 

solo il mercato del lavoro, ma comporta anche dei cambiamenti all’interno della società stessa, che 

vede la popolazione locale, molto spesso, a doversi confrontare con quella straniera. 
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1. L’immigrazione straniera in Italia: dagli anni Sessanta agli anni Novanta 

Il presente capitolo si propone di presentare in grandi linee il fenomeno riguardante l’immigrazione 

straniera in Italia nel periodo compreso tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta del ventesimo secolo. 

Questo arco temporale è importante per comprendere l’evoluzione di un processo sociale che 

plasma in maniera sostanziale la composizione demografica dello stato italiano. L’analisi di questa 

fase storica rivela non solo l’impatto immediato delle migrazioni, ma anche il modo in cui questi 

flussi contribuiscono nella formazione della società italiana, illustrando anche una serie di 

cambiamenti strutturali. 

Il capitolo inizia delineando una panoramica concisa della trasformazione socioeconomica dell’Italia 

nel corso del tempo, dal momento che il paese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento è 

caratterizzato da un fenomeno migratorio significativo, in cui numerose persone cercano 

opportunità lavorative al di fuori dei confini nazionali. Questa fase di emigrazione di massa, infatti, 

riflette le sfide economiche e sociali che l’Italia affronta in quel periodo. Tuttavia, la dinamica 

migratoria subisce una notevole inversione nel periodo successivo al dopoguerra. Difatti, il paese, 

precedentemente conosciuto come un paese di emigrazione, sperimenta una trasformazione 

sorprendente diventando una terra di destinazione per flussi migratori provenienti da diverse regioni 

del mondo. 

Proseguendo con la lettura, vengono poi raffigurati alcuni concetti fondamentali che riguardano il 

fenomeno migratorio che viene preso in analisi in questo elaborato. Questa esposizione teorica 

riveste un ruolo cruciale, in quanto consente al lettore di acquisire una comprensione approfondita 

del fenomeno in questione. 

Per quanto riguarda invece la strutturazione del capitolo, essa segue un ordine cronologico volto a 

fornire una panoramica esaustiva e sistematica dell’evoluzione dei flussi migratori all’interno del 

territorio italiano. Tale approccio consente quindi di tracciare in modo chiaro e articolato i 

cambiamenti nel corso del tempo, permettendo una comprensione approfondita delle dinamiche 

migratorie e delle loro implicazioni socioeconomiche. 
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1.1. Considerazioni sui processi migratori: da terra di emigranti a terra di immigrati 

Quando si parla del fenomeno migratorio italiano si tende a pensare a quel processo che è avvenuto 

tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, quando l’Italia è stata uno dei principali 

paesi di emigrazione per quanto riguarda la scena internazionale. Il popolo italiano, infatti, aveva 

deciso di lasciare la penisola in particolar modo per motivi di povertà e di disoccupazione, quindi 

legati principalmente alla crisi economica che si stava sviluppando in quel periodo. In questo arco di 

tempo circa 30 milioni di abitanti avevano lasciato il nostro paese per emigrare verso le Americhe e 

l’Oceania. Infatti, molte aree della penisola erano caratterizzate dalla mancanza di terre da coltivare, 

i lavoratori erano precari e di conseguenza bisognava cercare una soluzione per una vita e un futuro 

migliori. Coloro che decidevano di lasciare la nostra penisola erano soprattutto i contadini e i piccoli 

proprietari terrieri. Per quanto riguarda il primo gruppo, non tutti riuscivano a partire, dal momento 

che il costo del viaggio era molto elevato e di conseguenza non avevano soldi sufficienti per poterselo 

permettere. Al contrario, quelli che appartenevano al secondo gruppo, essendo più ricchi, dal punto 

di vista economico, decidevano di emigrare, non solo perché in Italia vi era la crisi economica e quindi 

non riuscivano a vivere in maniera serena, ma anche perché consapevoli del fatto che nelle terre di 

destinazione molto probabilmente sarebbero riusciti, con il denaro che avevano risparmiato, ad 

acquistare una casa o del terreno. Si possono quindi descrivere questi viaggi come “viaggi della 

speranza”, dal momento che, gli italiani che emigravano, lo facevano soprattutto perché cercavano 

delle condizioni di vita migliori da offrire a sé stessi e alla propria famiglia. Inoltre, a lasciare il paese 

di origine era solo l’uomo, dal momento che all’inizio si preferiva far intraprendere tale viaggio a una 

sola persona, cosicché, se ci si fosse trovati bene nel luogo di destinazione si sarebbe potuto 

effettuare il ricongiungimento con tutta la famiglia8. 

In realtà, però, l’Italia non è stata solo protagonista del processo migratorio che ha visto il popolo 

italiano fuggire dal proprio paese, ma, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso è stata oggetto 

di numerosi flussi migratori provenienti dall’estero. Questi ultimi hanno dato avvio a quel processo 

che viene definito immigrazione. Con questo termine vengono indicati tutti quegli spostamenti di 

individui che lasciano il proprio paese di origine per raggiungerne un altro, ove stabilire un’altra 

dimora che dia loro la possibilità di trovare un lavoro che gli assicuri una condizione di vita migliore9. 

A tal proposito quindi, prima di andare a sviluppare il tema sul quale questo elaborato verte, è 

opportuno soffermarsi sui concetti chiave che si incontreranno durante la lettura di esso. Infatti, 

 

8 Pietro Bevilacqua, Andreina De Clementi and Emilio Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana, (Roma: 
Donzelli Editore, 2002) 
9 Corrado Bonifazi, L’immigrazione straniera in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2023), 77 



 

17 

quando si tratta un tema così attuale, bisogna fare innanzitutto chiarezza su chi sono i protagonisti 

dei flussi migratori, dal momento che molto spesso si tende a generalizzare. 

1.1.1. I concetti fondamentali 

Il processo migratorio non prende in esame solamente il gruppo di individui che scappano dal paese 

di appartenenza per cercare un lavoro e un futuro di vita migliore in maniera volontaria e con 

consapevolezza, ma ne fanno parte anche quelle persone che fuggono a causa di guerre, 

persecuzioni o catastrofi naturali. I primi sono definiti immigranti, ovvero coloro che rimangono nel 

paese di destinazione per almeno un anno. Il secondo gruppo invece viene definito con il termine di 

richiedente asilo. Con questa locuzione si va infatti a descrivere tutte quelle persone che richiedono 

una protezione internazionale e non l’hanno ancora ottenuta. Nel momento in cui questa domanda 

viene loro concessa, diventano infatti dei rifugiati. Secondo il Glossario EMN, infatti il rifugiato è colui 

che “per il giustificato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione 

politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cittadinanza e 

non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”10. 

In aggiunta a ciò, è fondamentale sottolineare che, ottenendo lo status di rifugiato, al soggetto che 

lo ha richiesto viene conseguita una delle più importanti forme di protezione internazionali che uno 

Stato membro della convenzione di Ginevra può concedere. 

Un’altra figura che risulta essere parte integrante del processo migratorio è il profugo. Questo 

vocabolo, a differenza del termine spiegato nel paragrafo precedente, è molto generico. Infatti, 

Alberto Barbieri, coordinatore di Medici per i Diritti Umani, afferma che la popolazione italiana 

spesso utilizza il termine profugo per indicare sia tutti quegli individui stranieri che hanno già fatto 

richiesta d’asilo in Italia o hanno ottenuto la protezione internazionale, ovvero coloro che vengono 

inseriti nel gruppo dei rifugiati, sia quei soggetti che si stanziano in Italia per un breve periodo. 

Questo luogo viene visto come un paese di passaggio, in quanto sono diretti verso altri territori dove 

successivamente faranno richiesta d’asilo. Quindi, quando si denomina uno straniero con l’accezione 

di “profugo” si fa riferimento a un gruppo di persone molto ampio ed è per questo motivo che, a 

differenza delle figure che abbiamo visto precedentemente, questo vocabolo viene usato in modo 

molto più generale11. 

 

10 Glossario EMN Migrazione e Asilo, https://www.emnitalyncp.it/wp-content/uploads/2019/02/Glossary_ITA.pdf , 
p.336 (consultato il 04/11/2023) 
11 Stefano Gallo, “Profughi e accoglienza. Interpretazioni e percorsi di ricerca”, Meridiana, 86 (2016): 21–39. 
http://www.jstor.org/stable/43941749 (consultato il 08/11/2023) 

https://www.emnitalyncp.it/wp-content/uploads/2019/02/Glossary_ITA.pdf
http://www.jstor.org/stable/43941749
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L’affermazione in questione sottolinea l’esistenza di diverse categorie di migranti, oltre a quelli 

precedentemente menzionati. Questa classificazione si articola in due distinte tipologie: i migranti 

regolari e gli irregolari. Il primo gruppo comprende coloro che varcano il territorio italiano e 

formalmente richiedono il permesso di soggiorno, potendo così avanzare nella richiesta per un 

impiego regolare nel campo del mondo del lavoro. Gli immigrati irregolari, appartenenti alla seconda 

categoria, si caratterizzano per l’ingresso nel territorio di destinazione con un visto turistico o per 

scopi lavorativi stagionali. Tuttavia, però, essi successivamente non procedono alla richiesta formale 

del permesso di soggiorno ed è per questo motivo che vengono definiti degli “irregolari”. È 

importante anche sottolineare che attraverso l’utilizzo del termine “irregolare” non si va a 

rappresentare una qualità intrinseca dell’individuo, ma piuttosto si denota la sua situazione legale 

in merito all’ingresso o al soggiorno nel luogo di destinazione12. 

1.1.2. I modelli13 

Prima di illustrare dettagliatamente il quadro delle immigrazioni in Italia, risulta necessario 

rispondere a una domanda, ovvero come si sviluppa un processo migratorio? A questo quesito si 

potrebbe rispondere con lo schema proposto da Böhning. Esso viene suddiviso in quattro stadi che 

spiegano in che modo si sono evoluti i flussi migratori partendo dalle migrazioni temporanee fino ad 

arrivare ai ricongiungimenti familiari. Infatti, secondo Böhning, durante la prima fase si vede 

l’ingresso di pochi immigrati. Essi sono principalmente giovani uomini che giungono nei luoghi di 

arrivo principalmente per trovare un lavoro e vi rimangono per un periodo molto breve. Durante la 

seconda fase, invece, si vede l’entrata nel territorio di uomini che hanno un’età media più alta 

rispetto allo stadio precedente. Essa si caratterizza non solo per il fatto che gli uomini sono adulti, 

ma anche perché, molti di coloro che arrivano sono anche sposati e di conseguenza si può quindi 

immaginare che successivamente vi potrebbe essere un ricongiungimento familiare. Durante questo 

stadio, inoltre, Böhning afferma che il soggiorno degli stranieri si allunga notevolmente, motivo per 

 

12 Massimo Frigo, L’immigrazione e la normativa internazionale dei diritti umani: Guida per operatori del diritto n. 6, 
(Ginevra: International Commission of Jurists, 2012) 
13 È importante approfondire i modelli dei flussi migratori per diversi motivi. Innanzitutto, fornisce un quadro chiaro del 
fenomeno dell’immigrazione, aiutando a comprendere le sue radici e l’evoluzione di esso nel corso del tempo. In secondo 
luogo, analizzando le cause che spingono le persone a migrare, quali fattori economici, sociali e politici, si può individuare 
meglio le ragioni dietro questo fenomeno e permettere di sviluppare delle strategie più efficaci per gestirlo. Inoltre, 
esaminare l’impatto dei flussi migratori sulle società di destinazione offre preziose informazioni sulle dinamiche 
socioeconomiche, culturali e politiche coinvolte. Questa comprensione approfondita consente quindi di valutare sia gli 
aspetti positivi che quelli negativi del fenomeno migratorio sul paese ospitante.  
Pertanto, approfondire tale tema lo ritengo importante al fine di fornire al lettore una comprensione completa 
dell’immigrazione straniera in Italia, permettendo di analizzare le sue cause, valutare gli impatti e sviluppare strategie 
appropriate per gestire questa realtà complessa.  



 

19 

il quale si nota quindi anche un ampliamento per quanto concerne la demografia del paese. La terza 

fase invece si contraddistingue per il ricongiungimento familiare. In relazione a questo, quindi, il 

numero di persone aumenta ancora di più e si assiste all’arrivo della componente femminile e di 

quella dei bambini. Inoltre, si osserva anche l’entrata di giovani coppie. Conseguentemente 

all’ingresso di questi differenti gruppi di persone, si pensa anche a una possibile esigenza da parte 

loro di infrastrutture e di assistenza, dal momento che, soprattutto con la presenza della componente 

femminile che giunge in questi luoghi per stare insieme al marito, vi è una grande possibilità che ci 

possa essere un aumento di nascite, ma anche di cure mediche soprattutto per quanto riguarda 

l’infanzia, dal momento che, nella maggioranza dei casi, i bambini necessitano maggiori attenzioni 

per quanto riguarda la salute. Infine, nell’ultima fase che propone lo schema di Böhning, si descrive 

il flusso migratorio come un fenomeno che ha raggiunto finalmente la sua maturità. Difatti, con lo 

sviluppo di questo processo, si può notare non solo un aumento della popolazione, ma anche un 

ampliamento per quanto riguarda le istituzioni e le figure sociali. La società italiana durante questo 

ultimo stadio inizia infatti a mescolarsi con quella straniera andando quindi a creare una popolazione 

multietnica. Da questo punto di vista, si può quindi affermare che durante questo stadio sviluppato 

dal sociologo si noterebbe una possibile inquietudine da parte dei cittadini italiani nei confronti degli 

stranieri. A tal proposito, come afferma Maurizio Ambrosini nella sua opera Sociologia delle 

migrazioni si vede un aumento anche “della domanda di interventi politici di controllo”14. Riguardo 

a questo, la popolazione autoctona potrebbe risentire della presenza degli stranieri, dal momento 

che, come si può dedurre dalla descrizione dello schema di Böhning, coloro che inizialmente si 

spostavano per un periodo breve, successivamente decidono di insediarsi nel territorio in cui sono 

giunti e perciò si è dovuto assistere a una vera e propria trasformazione della società, non solo da un 

punto di vista demografico, ma anche sociale, dal momento che gli immigrati, che precedentemente 

erano solo dei semplici operai, ora iniziano ad intraprendere la strada dell’imprenditorialità15. 

Nonostante si tratti solamente di uno schema sui flussi migratori proposto da Böhning, quest’ultimo 

è stato fortemente criticato, soprattutto per quanto concerne la rigidità con il quale è stato descritto. 

Infatti, come cita Ambrosini, questo schema è “poco sensibile ad altri tipi di flussi, come quelli di 

rifugiati, quelli che fin dall’inizio riguardano interi nuclei familiari, quelli di lavoratori ad alta 

qualificazione, e soprattutto quelli in cui le donne sono protagoniste autonome”16. 

 

14 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, (Bologna: Il Mulino, 2005), 36 
15 Vittorio Lannutti, Globalizzazione e migrazioni, 103-104, https://ricerca.unich.it/retrieve/e4233f15-fe36-2860-e053-
6605fe0a460a/Globalizzazione%20e%20migrazioni.pdf  
16 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, (Bologna: Il Mulino, 2005), 36 

https://ricerca.unich.it/retrieve/e4233f15-fe36-2860-e053-6605fe0a460a/Globalizzazione%20e%20migrazioni.pdf
https://ricerca.unich.it/retrieve/e4233f15-fe36-2860-e053-6605fe0a460a/Globalizzazione%20e%20migrazioni.pdf
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Sulla base di questo modello è necessario affermare che lo schema di Böhning non è l’unico 

esistente. Infatti, successivamente ne sono stati proposti altri due: quello di Stephen Castels e Mark 

J. Miller e quello di Albert Bastenier e Felice Dassetto. Il primo si sviluppa in quattro diversi stadi 

come quello proposto da Böhning, mentre il secondo è caratterizzato da tre fasi e sofferma la propria 

attenzione sul “ciclo migratorio”. 

Il primo modello si rifà a quello proposto da Böhning, in quanto pone nella prima fase le migrazioni 

temporanee, per lavoro oppure effettuate da parte dei giovani; nella seconda si vede un 

prolungamento per quanto concerne il soggiorno nel luogo di arrivo e vi è anche uno sviluppo delle 

reti sociali, dal momento che gli stranieri, soffermandosi di più nel territorio, devono anche 

comunicare con i residenti; il terzo stadio è caratterizzato dai ricongiungimenti familiari mentre 

nell’ultimo si nota l’insediamento permanente dei migranti. Come detto precedentemente, questo 

modello si rifà molto a quello proposto da Böhning: infatti la descrizione delle quattro fasi è 

pressappoco la stessa. Vi sono però alcune caratteristiche differenti che caratterizzano quello di 

Castels e di Miller, ovvero il fattore riguardante il comportamento da parte sia della popolazione 

natia che di quella straniera. In relazione a ciò, è necessario quindi soffermare l’attenzione su ciò che 

riguarda la categoria esclusione/inclusione degli immigrati e su quella riguardante 

l’accettazione/rifiuto dei residenti. Infatti, quando si trattano tali argomenti, spesso si fa riferimento 

al senso di appartenenza di un individuo in un determinato luogo. Il soggetto migrante, qualora 

decidesse di insediarsi in maniera permanente nel luogo in cui è giunto, deve fare infatti i conti con i 

fattori riguardanti l’esclusione e l’inclusione. Questi ultimi sono alla base del processo di costruzione 

dell’identità di un individuo e per tale ragione essi sono una caratteristica con la quale i soggetti 

migranti devono relazionarsi. L’individuo, quindi, durante il processo di integrazione nella società di 

arrivo, deve mettere in discussione la sua identità e per questo motivo deve capire all’interno di 

quale gruppo vuole essere inserito. Proprio per questo motivo, egli deve prendere certi tipi di 

decisioni e avere certi tipi di comportamenti se vuole essere incluso in un determinato gruppo di 

persone ed essere di conseguenza accettato. Dall’altra parte vi è la categoria riguardante 

l’accettazione/rifiuto da parte della popolazione residente. Con questa affermazione cosa si vuole 

dire? Quando si tratta il tema del processo migratorio infatti, si richiede, a coloro che accolgono nel 

proprio paese gli stranieri, di riconoscere questi individui affinché essi si possano sentire parte 

integrante della società. Non sempre però questo avviene e per questo motivo il soggetto migrante 

si sente sia discriminato da parte della società, perché non lo accetta e allo stesso tempo si sente 

escluso. Conseguentemente a ciò, egli, non riuscendo a crearsi un’identità in maniera equilibrata, 

rischia di andare a creare una rottura con la società dominante e per questo motivo si esclude da 
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essa. Per evitare che questo avvenga, la persona migrante deve quindi impegnarsi nel percorso del 

riconoscimento del suo status legale per non rischiare la marginalizzazione dal punto di vista 

socioeconomico di cui Castels e Miller parlano nel loro modello17. 

Per quanto concerne invece il modello proposto da Bestenier e Dassetto, esso non è composto da 

quattro stadi, bensì da tre momenti. Esso viene anche definito come ciclo migratorio, dal momento 

che gli autori vogliono soffermare la loro attenzione su un processo che si focalizza su degli individui 

che vivono in un territorio che dal punto di vista economico non riesce a offrire loro il necessario e 

per questo motivo, si spostano in luoghi dove l’economia è più fiorente. Come già accennato, questo 

modello è suddiviso in tre atti. Il primo sofferma l’attenzione sulla condizione dell’immigrato in 

quanto operaio, prendendo quindi in considerazione il lavoratore straniero, dal momento che 

l’economia è alla base di questo modello e allo stesso tempo è l’origine del motivo per il quale, come 

già detto, l’immigrato si sposta da un paese all’altro. Il secondo è invece caratterizzato da nuovi 

ingressi, i quali si contraddistinguono dalla presenza di donne e minori e per questo motivo, questo 

momento è anche visto come un ricongiungimento familiare. Infine, la terza e ultima fase di questo 

ciclo è caratterizzata dalla stabilizzazione degli immigrati e con essa si intensificano quindi anche le 

relazioni tra la componente straniera e le istituzioni della società. Come nel modello visto 

precedentemente, anche in questo è necessario soffermare l’attenzione sulle seconde generazioni. 

Difatti, questi ultimi rappresentano i figli che erano giunti nel territorio durante la seconda fase e che 

in questo momento sono entrati nella fase dell’adolescenza. Inoltre, è importante anche sottolineare 

il fatto che i comportamenti degli immigrati iniziano a trasformarsi. Essi, infatti, nel momento in cui 

entrano a contatto con i cittadini del luogo, cercano di farsi spazio per sentirsi parte integrante della 

società. Vi è quindi, come ribadiscono gli autori, un processo di co-inclusione che non prevede la 

discriminazione da parte degli individui autoctoni che molto spesso pongono nei confronti degli 

stranieri delle ostilità per tenerli lontani18. 

A seguito di questa introduzione sulle varie tipologie di migranti e sullo sviluppo del ciclo migratorio, 

ci si concentra ora sull’analisi del momento e del modo in cui tali fenomeni si sono manifestati in 

Italia, con particolare attenzione al periodo che va dalla seconda metà del Novecento fino agli anni 

Novanta. 

  

 

17 Ibid. 
18 Albert Bastenier and Felice Dassetto, “Nodi conflittuali conseguenti all’insediamento definitivo definito delle 
popolazioni immigrate nei paesi europei”, in Italia, Europa e nuove immigrazioni, (Torino: Edizioni della Fondazione 
Giovanni Agnelli, 1990), 3-59. 
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1.2. I flussi migratori: oltre le semplificazioni superficiali 

Il fenomeno dell’immigrazione viene spesso pensato come un qualcosa di totalmente uniforme, 

caratterizzato da stranieri che vengono visti dalla società di accoglienza come delle persone 

“diverse”. Infatti, molte volte si tende a definirli come “uguali tra loro” ma “diversi da noi”, dal 

momento che si pensa facciano parte di una intera categoria di persone che sono giunte per lo stesso 

identico motivo nella nostra società. Tuttavia, però, questa descrizione non rispecchia la realtà. 

Coloro che arrivano nel nostro paese, infatti, non solo hanno un’origine di appartenenza diversa, ma 

hanno anche delle motivazioni e degli obiettivi di vita differenti19. 

Facendo riferimento ai flussi migratori in entrata nella società italiana, questi vengono anche 

considerati dalla popolazione ospitante come un possibile “problema” per il nostro Paese. Difatti, 

molti hanno descritto gli stranieri come coloro che portano con sé problematiche di tipo non solo 

economico, ma anche socio-demografico e politico. In aggiunta a ciò, molti sono dell’idea che 

l’immigrazione straniera in Italia sia una conseguenza di quanto stava accadendo nei Paesi 

dell’Europa settentrionale. Infatti, successivamente alla Seconda Guerra Mondiale molti stati del 

Nord Europa stavano iniziando a fronteggiare il problema dei flussi migratori applicando delle forti 

restrizioni agli immigrati che li portò quindi a immigrare verso i Paesi dell’Europa meridionale come 

per esempio l’Italia. Facendo riferimento a tale affermazione però, si potrebbe dedurre che gli 

stranieri sarebbero riusciti a entrare nel nostro Paese, dal momento che le leggi erano più flessibili 

e vi erano meno controlli nelle frontiere da parte delle autorità locali20. 

A differenza di questa possibile ipotesi, si chiarisce invece, che le verifiche da parte delle autorità 

italiane erano molto rigide ma ciò non fermò tale processo. Infatti, lo stato italiano fu caratterizzato 

da questo fenomeno migratorio, dal momento che nel periodo del dopoguerra, in particolare 

durante gli anni Cinquanta, l’Italia, come altri stati europei, necessitava di manodopera dall’estero, 

in particolare per la lavorazione delle campagne. A tal proposito quindi, l’Italia iniziò a essere definita 

non solo come un’area di partenza, ma anche come un luogo di arrivo. Con questa affermazione però 

non si fa riferimento solo a una immigrazione composta da stranieri che giungono nel nostro 

territorio, ma anche di italiani che fanno ritorno nella loro patria dopo essere partiti durante la crisi 

economica che si era sviluppata tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento21. 

 

19 Asher Colombo and Giuseppe Sciortino, Gli immigrati in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2004). 11 
20 Ibid., 11-13 
21 Corrado Bonifazi, L’immigrazione straniera in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2023), 74-77 
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1.2.1. Fine anni Sessanta e primi anni Settanta: i primi arrivi 

Inizialmente gli stranieri che giungono nel territorio italiano tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio 

degli anni Settanta segnano infatti un’importante trasformazione, non solo per quanto riguarda la 

demografia del Paese, ma anche per quanto concerne l’aspetto sociale22. Infatti, l’Italia, da sempre 

caratterizzata a essere paese di emigrazione, questa volta deve iniziare ad abituarsi alla presenza 

straniera. Questo dato è evidente soprattutto durante il decennio 1960-1970, quando i flussi 

migratori iniziano a essere sempre più numerosi. Si tratta per lo più di studenti stranieri che decidono 

di intraprendere un percorso di studio nelle università italiane e successivamente cercare lavoro in 

questo territorio23. 

Come dimostrano i dati ISTAT nella tabella sottostante c’è stato un vero e proprio incremento di 

migranti che sono giunti nel territorio italiano con l’obiettivo di intraprendere la carriera universitaria 

e successivamente di entrare nel mondo del lavoro. Infatti, come si può notare, dal biennio 1955-

1956 a quello dell’inizio degli anni Settanta del Novecento, gli studenti sono notevolmente 

aumentati. Infatti, da circa 3000 entrate di studenti stranieri si è passati a una quota di quasi 15.000 

individui24 su un totale di circa 144.000 migranti su tutto il territorio italiano25. 

 

Grafico 1 - Studenti stranieri in Italia 

Di conseguenza, si può affermare che l’immigrazione in Italia è avvenuta anche grazie all’ondata di 

studenti stranieri che hanno deciso di intraprendere il percorso universitario all’interno del territorio 

 

22 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
29 
23 Michele Colucci, “Per una storia del governo dell’immigrazione straniera in Italia: dagli anni Sessanta alla crisi delle 
politiche”, Meridiana, 91 (2018): 9–36. http://www.jstor.org/stable/90022015 (consultato il 03/11/2023) 
24 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
29-30 
25Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione, XV Rapporto sull’Immigrazione, (Roma: Edizioni Idos, 2005). 
(consultato il 19/01/2024) 
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italiano. Come ribadisce anche Michele Colucci, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

molti giovani hanno deciso di lasciare il proprio paese di origine, non solo per studiare e formarsi dal 

punto di vista dell’istruzione, ma anche perché l’entrare in un territorio nuovo avendo il permesso 

per motivi di studio, favorisce un ingresso legale26. 

In aggiunta a ciò, bisogna anche considerare un altro aspetto che caratterizza questo gruppo di 

migranti. Infatti, gli studenti universitari che lasciano il proprio paese di origine, lo fanno anche per 

motivi collegati alla repressione politica. Essi, quindi, giungono nel nostro territorio in maniera 

legale, dal momento che utilizzano la scusa dello studio per cercare invece protezione. Inoltre, vi è 

una parte di studenti stranieri che, una volta giunti nel territorio di destinazione, faticano ad 

ambientarsi e a socializzare con gli altri individui. Questo avviene soprattutto perché non riescono a 

sentirsi parte della società, dal momento che talvolta trovano dalla parte degli individui ospitanti 

una “barriera” che impedisce loro di integrarsi completamente. I soggetti in questione, per lo più 

giovani tra i 20 e i 30 anni, giungono nel territorio italiano principalmente dalle regioni dell’Africa 

che sono colpite sia dalla povertà che dai conflitti. Questi individui provengono infatti da contesti 

socioeconomici caratterizzati da bassi livelli di reddito e limitate risorse finanziarie27. 

Il processo migratorio in Italia, però non avviene solo grazie all’arrivo degli studenti, ma anche alla 

migrazione post-coloniale. Quando si parla di questo tipo di flusso migratorio, a cosa si fa 

riferimento? Ci si riferisce, in particolar modo a tutti coloro, specialmente alle figure femminili che, 

durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno deciso di abbandonare la propria terra per poter 

cercare lavoro e poter mantenere quindi la propria famiglia negli stati che precedentemente avevano 

colonizzato quello Stato. In questo caso quindi il soggetto migrante ha già un legame con il popolo 

del territorio in cui giungerà. Inoltre, quando si parla di migrazione post-coloniale si fa anche 

riferimento alla popolazione, in questo caso italiana, che decide di lasciare il territorio in cui era 

migrata, per fare ritorno al proprio paese di origine. In aggiunta a ciò, per quanto concerne gli 

immigrati stranieri, molti di loro lasciano il proprio paese a causa di alcune vicende politiche che non 

permettono loro di continuare a vivere serenamente. Molti di questi migranti provengono 

soprattutto dall’Africa, in particolare dall’Eritrea, dalla Somalia e dall’Etiopia. La scelta di recarsi in 

Italia è dettata principalmente dal fatto che, come già detto inizialmente, essa rappresenta per 

queste popolazioni qualcosa di significativo, dal momento che nel passato vi erano state delle 

vicende coloniali che hanno rafforzato questo legame. Difatti, molti stranieri, soprattutto le donne, 

 

26 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
30-31 
27 Ibid. 
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quando giungono nel territorio italiano hanno già delle conoscenze che consentono loro un 

inserimento nell’ambito lavorativo più semplice rispetto a coloro che giungono qui senza conoscere 

nessuno, dal momento che tanti hanno deciso di seguire le famiglie italiane che erano presenti nei 

territori africani per fare ritorno in Italia28. 

In linea con quanto evidenziato nel paragrafo precedente, nell'articolo redatto da Alessandra Gissi e 

intitolato “«Le estere». Immigrazione femminile e lavoro domestico in Italia (1960-80)”, l’autrice 

riporta l’inchiesta scritta da Erminio Crippa: “Lavoro Amaro: le estere in Italia” in cui si afferma che 

nell’anno 1976 le lavoratrici straniere che si occupano della cura domestica sono all’incirca 50.00029. 

Sulla base di questo dato, che risulta essere significativo per quanto riguarda la demografia del 

Paese, le donne rappresentano dunque la seconda ondata migratoria, che è avvenuta soprattutto 

perché i lavori di questo genere non vengono presi in considerazioni a causa del salario basso che li 

caratterizzano. Inoltre, come già ribadito, le collaboratrici familiari arrivano non solo dalle ex colonie 

italiane, ma anche da paesi cattolici del continente asiatico come, per esempio, le Filippine e nel 

continente africano, come Capoverde. Come riporta l’articolo preso in esame, quindi, questa 

seconda ondata che caratterizza il 1976 fa giungere nel territorio italiano circa 12.000 etiopi, 7.000 

filippine e 6.200 capoverdiane. Queste figure femminili non scappavano dal loro paese natio solo 

per motivi riguardanti l’economia in cui versava il paese, ma anche per cause legate ai matrimoni. 

Alcune di loro infatti fuggono, perché non accettano i matrimoni combinati, mentre altre perché le 

famiglie non accettano il futuro marito della figlia. Il fatto che nella penisola italiana siano giunte così 

tante migranti femminili (26%)30 che, come già sottolineato, sono state impiegate come collaboratrici 

domestiche all’interno delle case, può fare anche dedurre di conseguenza che ciò ha potuto favorire 

una emancipazione per quanto riguarda le donne italiane, dal momento che hanno potuto smettere 

di occuparsi della casa ed entrare quindi nel mondo del lavoro. 

Finora è stato preso in considerazione il fenomeno migratorio facendo riferimento soprattutto alla 

popolazione migrante proveniente dall’Africa. A tal proposito, sii è infatti affermato che gli individui 

che giungevano nel territorio italiano venivano inseriti principalmente nei settori riguardanti 

l’agricoltura, la pesca, il lavoro domestico e la cura della persona. 

 

28 Michele Colucci, “L’immigrazione straniera nell’Italia repubblica: le fasi iniziali e le linee di sviluppo, 1963-1979”, Studi 
Storici, 57, 4 (ottobre-Dicembre 2016): 947-77. https://www.jstor.org/stable/45096547 (consultato il 05/11/2023) 
29 Alessandra Gissi, “«Le estere». Immigrazione femminile e lavoro domestico in Italia (1960-80)”, Meridiana, 91 (2018): 
37-56. https://www.jstor.org/stable/90022016 (consultato il 04/11/2023) 
30 Questa percentuale si basa sul totale di migranti presenti nel territorio nazionale e il totale delle donne nel 1976 
secondo i dati forniti da https://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/anticip-dossier-caritas.html  

https://www.jstor.org/stable/45096547
https://www.jstor.org/stable/90022016
https://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/anticip-dossier-caritas.html
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Un esempio emblematico di questa dinamica è rappresentato dalla vicenda avvenuta a Mazara del 

Vallo, un comune italiano situato in Sicilia, che ha visto un’affluenza significativa di lavoratori 

provenienti dalla Tunisia tra il 1968 e il 1972. Secondo i dati forniti dal CENSIS, durante questo 

periodo, arrivano tra le 60 e le 80 persone alla settimana. Essi vengono impiegati soprattutto nel 

settore della pesca e dell’agricoltura. Questo episodio viene anche considerato dagli studiosi come 

una possibile terza ondata di migranti nel territorio italiano. Inizialmente questo flusso arriva dalle 

coste della Tunisia, ma con il passare del tempo i siciliani richiedono maggiore manodopera e per 

questo motivo viene fatta domanda di lavoratori anche a coloro che abitano nell’entroterra, sebbene 

non siano degli esperti nel settore. I primi tunisini che giungono nelle coste arrivano grazie a un visto 

turistico della durata di tre mesi, ma nonostante non siano regolarizzati come prevede la circolare 

emanata nel 1963 vengono assunti ugualmente dagli armatori. Inoltre, come fa presente Cusumano, 

“i lavoratori terrieri hanno assunto sottobanco gli immigrati, preferendo l’impiego di quelle braccia 

straniere che si presentavano per dei salari da fame piuttosto di quello dei lavoratori siciliani iscritti 

nelle liste di collocamento”31. 

Già in questo periodo è evidente un’ampia preferenza per l’utilizzo della forza lavoro straniera nel 

mercato del lavoro, dato il costo notevolmente inferiore rispetto a quello dei lavoratori locali. Questa 

caratteristica, ovvero lo sfruttamento, che riguarda il soggetto migrante sarà ampiamente discussa 

nel capitolo successivo che prende in esame il periodo degli anni Ottanta e Novanta del Novecento. 

Sempre in riferimento alla considerazione di Cusumano, è possibile comprendere come i residenti 

locali percepiscono l’assunzione di lavoratori stranieri da parte dei datori di lavoro come una 

usurpazione delle opportunità lavorative destinate agli italiani. Sulla base di quest’ultima 

osservazione, si è manifestato un clima di crescente intolleranza e tensione nei confronti di questa 

popolazione immigrata. In merito a questo, nel 1972 le autorità decidono di respingere i tunisini che 

giungono nelle coste della penisola italiana se non si presentano con almeno 100.000 lire. Tuttavia, 

nonostante queste misure, il flusso di immigrati provenienti dal Nord Africa continua a crescere nel 

corso degli anni Settanta, principalmente a causa dei ricongiungimenti familiari e dell’inserimento 

nel mercato del lavoro non regolare32. 

Sempre in questo lasso temporale, facendo riferimento all’Italia del Nord, iniziano ad arrivare in 

Friuli-Venezia Giulia popolazioni provenienti dalle zone jugoslave. Come nel caso tunisino, anche in 

questo vi è la presenza di circa 7.000 e 9.000 individui che alloggiano in maniera irregolare in case 

 

31 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
40 
32 Ibid. 
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abbandonate e lavorano nel settore dell’estrazione in maniera irregolare. Come fa presente Colucci, 

la loro presenza non è ben vista dalla popolazione di Trieste, dal momento che questo tipo di 

immigrazione si lega a una possibile slavizzazione dei soggetti italiani. Inoltre, la presenza straniera 

nel territorio italiano comporta talvolta anche diffidenza da parte del popolo natio, dal momento 

che viene vista come qualcosa che porta, come già detto, a squilibri per quanto riguarda il mercato 

del lavoro e in riferimento a questo settore anche numerose irregolarità nella manodopera33. 

Con il passare del tempo, i soggetti stranieri vengono impegnati anche in altri settori del mercato del 

lavoro, come per esempio nell’edilizia e nell’industria34. L'aumento degli stranieri in Italia è visibile 

soprattutto grazie alla mappatura che, verso la fine degli anni Sessanta, il Ministero dell’Interno ha 

effettuato e dalla quale sono stati individuati circa 164mila stranieri presenti in Italia. Inoltre, grazie 

a questo tipo di statistica si è riusciti a comprendere al meglio da dove gli stranieri provenissero. 

Infatti, si afferma che alla fine degli anni Sessanta, la presenza straniera proviene soprattutto dal 

centro Europa, come per esempio Svizzera e Germania, e dal Nord America. Come affermato da 

Colucci nella sua opera, questo è stato possibile non solo grazie alla presenza della NATO in Italia, 

ma anche di altri tipi di istituzioni internazionali35. 

Come si può però osservare, l’immigrazione straniera in Italia non è avvenuta principalmente perché 

nella penisola mancava manodopera nel settore secondario. Difatti, come si può ribadire, essa ha 

avuto luogo principalmente, perché il settore primario era un settore in cui non erano presenti molti 

lavoratori. Questo perché, coloro che negli anni antecedenti le due Guerre Mondiali erano espatriati 

per cercare migliori opportunità di vita nei continenti delle Americhe e dell’Oceania, avevano 

abbandonato le proprie terre e di conseguenza mancava manodopera in quell’area economica. 

Inoltre, in relazione a questo contesto, è importante notare che molti italiani, talvolta, non sono 

molto propensi a dedicarsi all’agricoltura, poiché ritengono che questa attività non offra loro un 

reddito sufficiente per garantire una sopravvivenza adeguata36. 

In relazione a questa ultima affermazione è quindi opportuno fare un passo indietro per spiegare 

anche che, quando si parla di immigrazione, non sempre ci si basa su qualcosa di internazionale, 

ovvero un individuo che si sposta da un Paese a un altro, ma che talvolta vi sono anche delle 

migrazioni interne. Quando si parla di questo tipo di processo migratorio, si indica quindi il 

 

33 Ibid., 46-47 
34 Michele Colucci, “L’immigrazione straniera nell’Italia repubblica: le fasi iniziali e le linee di sviluppo, 1963-1979”. Studi 
Storici, 57, 4 (ottobre-dicembre 2016): 947-77. https://www.jstor.org/stable/45096547 (consultato il 05/11/2023). 
35Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
35 
36Asher Colombo and Giuseppe Sciortino, Gli immigrati in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2004), 32 

https://www.jstor.org/stable/45096547
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movimento di soggetti all’interno dello stesso territorio. Come già affermato nell’introduzione, 

questo in Italia è avvenuto in particolare attraverso lo spostamento dalla zona sud del Paese al nord, 

dal momento che le aree settentrionali offrono un maggiore sviluppo nel settore secondario. Il 

soggetto quindi si sposta dalla campagna alla città, perché questo gli permette di avere un salario 

più alto e di conseguenza di potersi godere una migliore qualità della vita37. 

Un fattore molto importante che riguarda l’immigrazione straniera in Italia, inoltre, fa riferimento al 

fatto che i processi migratori non sempre sono facili da spiegare nel dettaglio, dal momento che ci 

sono pochi documenti che attestano la presenza degli immigrati nel territorio. A fronte di ciò quindi, 

ci si affida agli unici documenti che possono dare un’idea del numero di persone straniere che sono 

entrate in modo legale nella penisola italiana, ovvero i permessi di soggiorno. Difatti, come già 

spiegato precedentemente, molto spesso non si riesce a risalire al vero numero di stranieri che 

hanno soggiornato nel paese di arrivo, dal momento che molti sono riusciti, raggirando la legge, ad 

entrare in maniera irregolare. Infatti, come viene dimostrato da Colombo e Sciortino nel libro Gli 

immigrati in Italia, nel 1969 erano stati richiesti circa 164 mila permessi di soggiorno in corso di 

validità, al fine di poter soggiornare in maniera legale38. 

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno, inoltre, è necessario fare una precisazione. Infatti, nel 

momento in cui si è iniziato a fare questo tipo di lavoro, ovvero voler regolarizzare gli ingressi degli 

stranieri all’interno del territorio italiano, vi erano poche richieste per quanto riguardava questo tipo 

di documento. Successivamente, si è verificato un significativo incremento della domanda, 

principalmente attribuibile alla proliferazione delle sanatorie nel corso degli anni, come già illustrato 

in precedenza. 

1.2.2. Gli anni Settanta: il punto di svolta 

Gli anni Settanta del Novecento segnano un punto di svolta per quanto riguarda i processi migratori 

italiani. Per prima cosa, questi iniziano a intensificarsi, ma in questo caso non si tratta di individui 

che giungono nel territorio italiano, perché hanno bisogno di cercare protezione o un possibile 

lavoro che li possa aiutare dal punto di vista economico, bensì sono persone che precedentemente 

avevano lasciato il paese natio e sono dovute rientrare a causa dello shock petrolifero verificatosi 

nel 1973. Questo evento ha avuto luogo, dal momento che i maggiori produttori di petrolio hanno 

deciso di aumentare drasticamente i prezzi del petrolio. Coloro che ne risentono maggiormente sono 

 

37 Francesco Alberoni, “Caratteristiche e tendenze delle migrazioni interne in Italia”, Studi di Sociologia, vol. 1, 1(1963): 
23-50. https://www.jstor.org/stable/23003003 (consultato il 25/11/2023) 
38 Asher Colombo and Giuseppe Sciortino, Gli immigrati in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2004), 16-17  

https://www.jstor.org/stable/23003003
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le classi medie e il settore industriale, in quanto, a causa di questa crisi energetica avviene un drastico 

calo della produzione. Conseguentemente a ciò, si verifica anche un aumento della disoccupazione 

e proprio per questo motivo molti lavoratori decidono di lasciare il paese dove erano giunti negli 

anni precedenti per fare ritorno in patria.39 

Infatti, a causa di tale avvenimento, durante tale periodo, l’Italia si è distinta non solo per l’arrivo 

massiccio di individui stranieri sul suo suolo, ma anche per il notevole numero di cittadini italiani che 

hanno fatto ritorno nel paese rispetto a coloro che hanno lasciato il territorio nazionale. In merito a 

ciò, Colucci nella sua opera parla di circa 125mila rientri rispetto ai 123mila espatri40. Nonostante 

questo, però, i numeri che sono appena stati citati non si sono fermati solo a quel particolare anno, 

poiché tale crisi economica si continua a diffondere anche successivamente. A tal proposito, il 1974 

vede un incremento ancora maggiore di rimpatri: si parla infatti di +4.608 rispetto ai +1.366 dell’anno 

precedente e nell’anno successivo vi è un proprio boom di persone che decidono di fare ritorno nel 

territorio italiano rispetto a coloro che decidono di andarsene41. Quanto appena citato è ben visibile 

anche dal grafico riportato qui sotto, che mostra in modo molto dettagliato la differenza che c’è stata 

tra gli espatri e i rimpatri negli anni che sono stati presi in considerazione e che sono stati citati 

precedentemente. Da questa tabella si può inoltre notare che, sebbene nel 1974 i rientri siano calati 

rispetto all’anno precedente, questi poi sono aumentati nuovamente l’anno successivo. Questo è 

avvenuto perché gli individui che tornano nella madrepatria hanno dovuto fare i conti con la 

stagflazione presente in Italia, ossia quel fenomeno che prevede una situazione in cui sono presenti 

nello stesso momento e nello stesso mercato sia l’aumento dei prezzi, quindi l’inflazione, sia il fatto 

che la produzione e il reddito nazionale non aumentano e non diminuiscono. 

 

39 Marcello Flores, “La crisi del 1973”, Novecento.org, n. 2, 2014.DOI: 10.12977/nov30 (consultato il 06/11/2023) 
40 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
49 
41 Fonte: elaborazioni su Caritas Emigrante, Dossier Statistico Immigrazione 2005 

https://www.novecento.org/author/marcello-flores/
https://www.novecento.org/dossier/le-grandi-crisi-del-mondo-contemporaneo/la-crisi-del-1973/
https://dx.doi.org/10.12977/nov30
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Grafico 2 – Espatri e rimpatri negli anni Settanta del Novecento in Italia42 

Il ritorno di coloro che avevano lasciato l’Italia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento segna 

una svolta radicale nello sviluppo dello stato italiano: da paese caratterizzato da una forte 

emigrazione, come riportato dal CENSIS nel 1979, l’Italia si trasforma in un paese di immigrazione. 

Fino a questo punto, evidenziato anche dalla tabella precedentemente fornita, emerge chiaramente 

che durante gli anni Settanta del secolo scorso l’Italia è stata caratterizzata da un flusso costante di 

ingressi da parte di individui provenienti da aree esterne. Questo fenomeno non è stato limitato solo 

al territorio considerato, ma ha interessato anche numerosi Stati europei, tra cui la Spagna, la Grecia 

e il Portogallo, dove si è registrato un crescente afflusso di immigrati in cerca di opportunità 

lavorative. Conseguentemente, si può dedurre, come fanno presente Colombo e Sciortino che inizia 

ad avvenire “il lungo processo di trasformazione dell’Europa da area di partenza ad area di arrivo”43. 

In merito a ciò, si riprende ora l’analisi dell’immigrazione alla fine degli anni Settanta del secolo scorso 

e ci si concentra su questo specifico fenomeno in questo lasso temporale. Difatti, nel contesto dei 

paragrafi precedenti, l’attenzione è stata rivolta all’immigrazione durante i primi anni Settanta, 

caratterizzati soprattutto da un aumento demografico molto significativo. Tale incremento è stato 

influenzato dal ritorno in patria da parte di numerosi italiani a seguito dello shock petrolifero 

avvenuto nel 1973. 

Con il susseguirsi degli anni, in particolare verso la seconda metà degli anni Settanta, cresce 

l’interesse nei confronti dell’immigrazione straniera, dal momento che essa si inizia a diffondere in 

maniera non omogenea nel territorio. In relazione a ciò, infatti, gli individui stranieri si iniziano a 

stanziare nelle aree geografiche dove vi sono maggiori possibilità di trovare lavoro. Proprio per 

 

42 Fonte: ISTAT, Serie Storiche, Popolazione, tav. 2.10.1 
(https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Ba
ction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123) 
43 Asher Colombo and Giuseppe Sciortino, Gli immigrati in Italia (Bologna: Il Mulino, 2004). 22 

https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123
https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123
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questo motivo viene posta una particolare attenzione nei confronti della politica e delle istituzioni 

che devono iniziare a regolarizzare l’aumento della presenza straniera nel mercato del lavoro. Inoltre, 

come fa presente Colucci nella sua opera, la presenza di migrati stranieri è continuata ad aumentare 

gradualmente dalla fine degli anni Settanta all’inizio degli anni Ottanta: si nota infatti una presenza 

di circa 227 mila stranieri nel 1978 fino ad arrivare alla quota di 285 mila individui nel 198144. Anche 

in questo caso, come negli anni Sessanta, non si tratta solo di individui che arrivano con l’intenzione 

di trovare un lavoro che li possa mantenere, ma tra di loro vi sono anche molti studenti (circa il 10% 

dei soggetti migranti nel 1981)45. Qui sotto, è riportato il grafico che dimostra il numero esatto di 

soggetti stranieri in Italia nell’arco di tempo che è appena stato citato. Questi numeri sono stati avuti, 

come riporta Colucci, dalla registrazione che è stata effettuata dal ministero dell’Interno46. In 

aggiunta a ciò, è necessario però fare una precisazione riguardo questi dati. Infatti, i numeri che sono 

stati registrati negli anni successivi al 1980 sono anche il risultato di numerosi permessi di soggiorno 

che, come specificato precedentemente, sono stati effettuati per garantire agli individui stranieri la 

permanenza e al fine di poter svolgere un lavoro in maniera regolare. 

 

Grafico 3 – Stranieri in Italia: 1978 – 198147 

 

44 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
66 
45 Dato ottenuto grazie ai dati riguardanti il numero degli studenti stranieri in Italia forniti dall’Istat 
(https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=7&tx_usercento_
centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=1b020e5419ca607971010a
98271e3209)  
46 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
53 
47 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
53. Fonte: Natale (1983) 
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Inoltre, nell’anno 1980, il ministero dell’interno decide di fare un convegno a Palermo riguardante 

l’immigrazione araba in Sicilia e di conseguenza anche in Italia. Sulla base di questo vi è l’intervento 

di Antonino Cusumano che afferma che non si può limitare l’attenzione riguardo il lavoro degli 

stranieri come a un inserimento degli individui immigrati in tutti quei settori in cui gli italiani non 

sono interessati a lavorare. In relazione a questo egli, infatti, cita il fatto che trova “troppo riduttiva 

la tesi di chi considera l’immissione nel mercato della forza lavoro straniera come una sostitutiva 

della carente manodopera locale”48. 

Facendo sempre riferimento a quanto citato da Cusumano, Devi Sacchetto decide di fare 

un’osservazione molto importante. Egli, infatti, afferma che molto spesso i datori di lavoro non 

soffermano la loro attenzione sulla base della forza lavoro che bisogna impiegare, quanto più sul 

ruolo che gli immigrati giocano nel mercato del lavoro. Egli continua il suo ragionamento facendo 

riferimento agli studi che fanno Calvanese e Pugliese riguardo al fatto che mettono in evidenza come 

gli immigrati vengono “posti in competizione con i lavoratori locali per gli stessi posti di lavoro, 

finendo per abbassare il livello delle condizioni di lavoro e salariali”49. 

Questa considerazione è fondamentale per quanto riguarda soprattutto l’avversione che c’è tra la 

popolazione residente nel territorio italiano e gli individui stranieri. Questo tema è molto importante 

nei processi migratori e viene ripreso nel capitolo successivo, quando si analizza nello specifico la 

relazione tra l’identità e l’alterità nel mondo del lavoro. Inoltre, è fondamentale ribadire, che molto 

spesso, i soggetti ospitanti provano questi sentimenti, dal momento che nel territorio di accoglienza 

essi vedono gli individui migranti come persone diverse da loro e conseguentemente tendono a 

escluderli dalla società. Si può quindi affermare che si tratta di una forma di razzismo che si diffonde 

tra la popolazione e sfocia poi nel sentimento della xenofobia che, per quanto riguarda soprattutto 

l’ambiente lavorativo, tende ad allontanare i nativi dagli stranieri. Inoltre, in merito a questo 

argomento, verso la fine degli anni Settanta, nei quotidiani appaiono degli articoli che focalizzano la 

propria attenzione sull’immigrazione straniera in Italia. Alcuni economisti vedono questo fatto come 

qualcosa di preoccupante e in relazione a questa osservazione, Romano Prodi afferma che la 

situazione degli immigrati risulta essere inaccettabile, dal momento che il paese vede sia la presenza 

dell’immigrazione sia la disoccupazione che si diffonde vistosamente tra i giovani. Proprio a questo 

proposito egli aggiunge che ciò che è stato appena detto deve essere risolto e per fare in modo che 

succeda si dovrebbero rendere i lavori manuali più interessanti e con una retribuzione più alta. In 

 

48 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
59 
49 Ibid. 
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questo modo quindi, i giovani italiani avrebbero più voglia di lavorare e di conseguenza la 

disoccupazione andrebbe a svanire50. 

Per quanto riguarda invece il pensiero di altri due giornalisti, in questo caso Renato Ferraro e Mino 

Vignolo, essi sostengono fortemente che i lavori “rifiutati, pesanti e rischiosi” vengono svolti 

principalmente dagli individui stranieri. Infatti, essi affermano che “Sarebbe ben stupido non dare 

una mano a chi ad esempio fa il lavapiatti, lavoro rifiutato dagli italiani”51. Sulla base di questa ultima 

affermazione, si può proprio dedurre che alla maggior parte degli individui stranieri che giungono 

nel territorio italiano in cerca di un lavoro, vengono offerte quindi tutte quelle mansioni che sono 

sottopagate o che la popolazione italiana denigra, dal momento che le vede come un qualcosa di 

“penoso” per la propria persona e perché tali lavori solitamente vengono giudicati in malo modo 

dagli altri individui perché hanno una retribuzione molto bassa rispetto ad altri tipi di lavoro. 

Tornando alla questione riguardante l’immigrazione negli anni Settanta, è importante soffermare 

l’attenzione anche per quanto riguarda un particolare gruppo di migranti: i profughi del Vietnam. 

Essi, infatti, fanno il loro ingresso in maniera preponderante soprattutto nel 1979. Questa specifica 

immigrazione viene presa in considerazione, in quanto si differenzia in modo notevole dagli altri 

flussi migratori, come per esempio quelli degli individui che giungono dalle zone africane. Difatti, in 

questo caso è proprio la Marina militare italiana che organizza una missione umanitaria verso il Golfo 

del Siam con l’obiettivo di andare a recuperare la popolazione straniera proveniente dal Vietnam e 

portarla successivamente nel territorio italiano. Infatti, come si può leggere ne “Il Sole 24 ore”, 

nell’estate del 1979 migliaia di individui provenienti dal Vietnam decidono di scappare dal regime 

comunista di Hanoi, dal momento che quest’ultimo stava trasformando il paese in un gulag, ossia in 

campi in cui gli esseri umani venivano rinchiusi per lavorare a ritmi del tutto disumani. Nell'articolo 

viene delineata in maniera dettagliata tutta la vicenda, che inizia con il salvataggio di circa 907 

profughi, ma si conclude con il fatto che, una volta giunti in Italia, solo 891 di loro sbarcano 

effettivamente. Alcuni di loro, infatti, avevano fatto tappa a Singapore per ricevere cure sanitarie, 

prima di raggiungere successivamente il territorio italiano. Coloro che arrivano grazie ai soccorsi 

inviati dall’Italia, vengono poi messi in strutture a Chioggia e in Friuli-Venezia Giulia52. 

 

50 Romano Prodi, L’Italia è diversa e mancano i negri, in Corriere della Sera, 19 agosto, p 1, 
https://spazio70.com/media/documenti/in-italia-mancano-i-negri-romano-prodi-1977/ , (consultato il 18/01/2024) 
51 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
61 
52Vincenzo Grienti, La storia. 1979: quando l’Italia salvava i “boat people”, in Avvenire, 15 agosto 2019, 
https://www.avvenire.it/agora/pagine/quando-litalia-salv-i-boat-people (consultato il 20/01/2024) 

https://spazio70.com/media/documenti/in-italia-mancano-i-negri-romano-prodi-1977/
https://www.avvenire.it/agora/pagine/quando-litalia-salv-i-boat-people
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Grazie a questo episodio, emerge esplicitamente come il divario per quanto riguarda l’accoglienza e 

l’integrazione dei migranti, evidenziato durante i flussi migratori provenienti dal Vietnam e 

dall’Africa, rappresenta soltanto un esempio del difficoltoso sviluppo che caratterizza il fenomeno 

migratorio. Difatti, se da un lato alcuni gruppi di individui stranieri, come i rifugiati, possono godere 

di un’accoglienza organizzata ed efficiente, dall’altro lato vi sono soggetti, come quelli che giungono 

dalle regioni africane, che devono affrontare ostacoli maggiori nel processo di integrazione nella 

società che li ospita. Affermando ciò quindi, si va a delineare l’importanza del diritto internazionale, 

in quanto l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati sono governati da delle convenzioni e da trattati 

internazionali, come per esempio la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951, che fa riferimento 

allo status dei rifugiati53. Inoltre, la menzione delle migrazioni intraeuropee ci ricorda che le sfide 

legate all’integrazione e alla coesione sociale non si limitano alle immigrazioni transcontinentali, ma 

possono emergere anche all’interno del continente europeo, dove le differenze economiche e 

culturali tra i paesi possono influenzare le dinamiche migratorie e le politiche di accoglienza e 

integrazione adottate. 

Sulla base di quanto citato in precedenza vengono mosse alcune critiche. Infatti, Colucci nella sua 

opera afferma che questo tipo di accoglienza riservato agli individui provenienti dal Vietnam non è 

lo stesso che viene fatto nei confronti della popolazione che giunge dalle zone africane. Infatti, ogni 

qualvolta giungono nelle coste italiane migranti stranieri provenienti dal continente africano, 

l’accoglienza non è organizzata ed efficiente come nel caso dei migranti vietnamiti ed è anche 

importante ribadire il fatto che non solo l’accoglienza è diversa, ma anche che gli immigrati stranieri 

hanno proprio difficoltà a inserirsi nelle comunità e a sentirsi parte integrante di esse54. 

Fino a questo momento sono stati descritti tutti quei flussi migratori che hanno riguardato 

principalmente le immigrazioni dalle metropoli all’Italia, le immigrazioni di ritorno e le migrazioni 

intraeuropee. Per quanto riguarda queste ultime è stato fatto un breve accenno nel momento in cui 

si descrivevano le immigrazioni che si sono verificate non solo in Italia, ma anche in Spagna, in 

Portogallo e in Grecia. 

I processi migratori, che sono stati visti e analizzati finora, si formano attraverso dei sistemi migratori 

che collegano una determinata parte del territorio italiano con un gruppo preciso di migranti. In 

merito a questa affermazione, si deduce quindi che gli anni precedenti agli anni Ottanta hanno visto 

 

53 La convenzione sui rifugiati del 1951, https://www.unhcr.org/it/wp-
content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf (consultato il 24/03/2024) 
54 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
64 

https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf
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uno sviluppo del sistema migratorio italiano formato non solo da gruppi ben definiti, ma anche da 

dei sottoinsiemi che sono autonomi, dal momento che ognuno di loro risponde a una determinata 

logica che li differenzia tra loro. 

In base a queste osservazioni, secondo Enrico Pugliese e Maria Immacolata Macioti, la popolazione 

migrante alla fine degli anni Settanta non si sposta più esclusivamente per ragioni economiche, come 

invece avveniva durante gli anni Sessanta, quando la ricerca di lavoro era il principale incentivo alla 

migrazione55. In questo periodo, si nota che i migranti provengono da paesi diversi e le loro 

destinazioni sono varie. Ciò significa che, nel momento in cui sbarcano alla fine degli anni Settanta 

non si fermano più nelle zone con un’economia sviluppata, ma si spostano su tutto il territorio 

italiano. Quanto è appena stato affermato lo conferma anche il CENSIS (Centro Studi Investimenti 

Sociali) che nel 1979 pubblica il primo rapporto riguardante i lavoratori stranieri in Italia. Secondo 

tale documento la popolazione straniera in Italia è infatti arrivata a quota 400mila e si è stanziata un 

po’ ovunque: tanto nelle grandi città che sono più sviluppate, quanto nelle province e nelle zone 

agricole56. In merito all’ultima considerazione fatta, circa lo stanziamento della componente 

straniera, è importante anche sottolineare che questa continua a spostarsi da un luogo a un altro 

all’interno della penisola, cambiando conseguentemente anche tipo di lavoro. 

L’Italia quindi viene rappresentata, alla fine degli anni Settanta, come un luogo geografico che 

comprende diversi tipi di flussi migratori, dal momento che si può trovare la presenza tunisina in 

Sicilia, quella filippina nel Centro e nel Nord, quella egiziana e altre etnie africane nelle regioni centro 

nordorientali e infine quella balcanica e dell’Europa orientale nelle regioni del Nordest57. 

Un’altra caratteristica che si delinea durante lo sviluppo della nuova immigrazione straniera in Italia 

in questo arco di tempo riguarda il fatto che essa viene descritta come il fenomeno delle “porte 

aperte”. Con questa denominazione si pensa infatti che lo stato italiano favorisca l’entrata degli 

individui stranieri nel territorio italiano, dal momento che, come fa notare Colucci “la mancanza di 

una legislazione organica, secondo questa impostazione, avrebbe favorito l’arrivo di persone nel 

territorio nazionale, che si sarebbero avvantaggiate inserendosi in una situazione lacunosa dal punto 

di vista normativo e quindi sostanzialmente permissiva”58. Sulla base di quanto appena detto però, 

è necessario fare una annotazione, ovvero il fatto che in Italia esiste una regolamentazione del 

 

55 Maria I. Macioti and Enrico Pugliese, L’esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia, (Bari: Editori Laterza, 2010), 
30-33 
56 Censis, La presenza dei lavoratori stranieri in Italia, Censis, Roma 1979 
57 Asher Colombo and Giuseppe Sciortino, Gli immigrati in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2004), 26 
58 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
68 
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lavoro, volta a contrastare la diffusione del lavoro irregolare e quindi, non si può affermare che nel 

territorio italiano vi sia una mancanza di leggi che regolano l’entrata dei flussi migratori. 

Sempre in riferimento a quanto citato da Colucci, è necessario tenere presenti anche alcune 

interpretazioni. Infatti, il fenomeno migratorio che si sviluppa durante questi anni, viene talvolta 

definito con l’espressione “porte aperte”, in quanto, come citato nei paragrafi precedenti, molte 

popolazioni straniere decidono di giungere nel territorio italiano, in quanto in alcuni Paesi europei 

sono presenti delle politiche di restrizione, sia prima, ma anche durante, lo shock petrolifero, che 

spesso costringono gli individui migranti a migrare verso altre destinazioni. In relazione a questo e 

grazie ai suoi studi, Colucci riesce a contraddire tali affermazioni, facendo notare che il fenomeno 

dell’immigrazione straniera in Italia è avvenuto sia prima, ma anche nel corso, della crisi petrolifera. 

In merito a questa affermazione, si cerca quindi di porre l’attenzione sul fatto che, nonostante gli altri 

Paesi europei decidono di attuare delle leggi riguardanti le limitazioni nei confronti degli individui 

stranieri, coloro che sono arrivati in Italia, non sono solo quelli che non sono stati “accettati” dagli 

altri Stati, ma sono immigrati che avevano già visto l’Italia come meta di destinazione. Un esempio 

inerente a quanto affermato, lo si può notare quando si fa riferimento all’incremento della 

popolazione che arrivava dalle ex colonie oppure della vicinanza tra l’Italia e i paesi balcanici o tra 

l’Italia e la Tunisia59. 

1.2.3. Gli anni Ottanta e Novanta: sfide e opportunità 

Con il susseguirsi degli anni, in particolare a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, l’Italia ha 

sperimentato un notevole cambiamento riguardo ai processi migratori. Infatti, questi hanno 

continuato a svilupparsi e il fenomeno migratorio in sé inizia a essere preso anche in considerazione 

dal punto di vista non solo economico e sociale come si era verificato fino a quel momento, ma anche 

sotto l’aspetto politico. In merito a questo, durante questo decennio e poi anche quello successivo 

vengono promulgate numerose leggi, alcune delle quali riguardanti le sanatorie. 

Riguardo a esse, è importante chiedersi cosa sono e perché vengono create. Con questo termine si 

indica principalmente “una vasta gamma di provvedimenti e norme che ha l’effetto di accrescere la 

popolazione straniera regolare, facendo uscire dalla condizione di irregolarità una parte degli 

stranieri privi dei documenti necessari a risiedere in uno Stato nazionale”60. Esse vengono introdotte 

principalmente per affrontare una serie di problemi legati sia all’edilizia abusiva sia alla irregolarità 

riguardante principalmente gli individui stranieri. Si tratta quindi di uno strumento che è stato 

 

59 Ibid., 69 
60 Asher Colombo, Fuori controllo? Miti e realtà dell’immigrazione in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2012), 25 
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utilizzato diverse volte nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso e per i successivi 30 anni, per 

poter permettere a tutte quelle persone, che risiedevano in Italia in maniera irregolare di fare la 

richiesta del permesso di soggiorno. Si può dunque affermare che è stato un metodo efficace al fine 

di regolarizzare quanti più individui stranieri presenti nel territorio. Inoltre, grazie a esso è stato 

possibile quantificare il numero di soggetti presenti nel paese che erano arrivati in maniera 

irregolare. La prima sanatoria è avvenuta nel 1986 dopo l’approvazione della legge numero 943. In 

questa legge, come cita Sciortino nell’articolo “Vent’anni di immigrazioni irregolari”, sono state fatte 

delle affermazioni che non possono lasciare indifferente un soggetto che la legge. Infatti, l’autore fa 

notare in modo molto chiaro che questa legge sottolineava dei punti interessanti per quanto 

riguardava la presenza di individui stranieri irregolari. In merito a ciò, infatti, si sottolinea che 

l’irregolarità del processo migratorio è un problema che bisogna affrontare, che nel passato sono 

stati fatti degli errori a cui si deve cercare un rimedio, dal momento che lo Stato italiano, quando 

sono iniziate le immigrazioni, non era pronto ad affrontare tale situazione61. 

In seguito a questa prima sanatoria, ve ne sono state effettuate delle altre negli anni successivi. 

Infatti, come riporta Sciortino nel suo articolo è stata fatta un’altra sanatoria nel 1992 in conseguenza 

alla Legge Martelli. Essa è una delle leggi più importanti, dal momento che prende in considerazione 

tre problemi principali riguardanti l’immigrazione: l’abolizione della “riserva geografica” alla 

Convenzione di Ginevra del 1951, la situazione riguardante gli ingressi, il soggiorno, il respingimento 

alla frontiera all’interno del territorio e l’approvazione di una nuova sanatoria che si estende anche 

ai lavoratori autonomi portando di conseguenza alla regolarizzazione di quasi 225mila immigrati62. 

Grazie a questa norma, quindi, sono stati regolarizzati numerosi soggetti che risiedevano nel 

territorio in maniera irregolare. Inoltre, nell’articolo viene anche precisato che attraverso questo tipo 

di regolarizzazione, nel 1992, sono stati sanati più di un terzo dei quasi 650 mila permessi di 

soggiorno che erano stati effettuati all’inizio dello stesso anno63. Ovviamente le sanatorie non sono 

avvenute solo in questi due anni, anzi, ne sono state effettuate ulteriori di cui si possono ricordare 

quella del 1995 voluta dal governo Dini che regolarizzò, come possiamo vedere dal grafico qui sotto 

circa 244mila stranieri, quella del 1998 ne mise in regola altri 217mila e quella del 2002, incentivata 

dal governo Berlusconi con la legge Bossi-Fini, regolarizzò 634mila persone. Quest'ultima è anche 

conosciuta come la “grande regolarizzazione”, dal momento che è stata quella attraverso la quale si 

 

61 Giuseppe Sciortino, “Vent'anni di immigrazioni irregolari”, Il Mulino, 6 (2006): 1033-1034 
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1402/23016 (consultato il 05/11/2023) 
62 Corrado Bonifazi, L’immigrazione straniera in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2023), 86 
63 Ibid. 
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ha raggiunto il maggior numero di stranieri regolari degli anni presi in considerazione. Inoltre, 

attraverso questo grafico si può proprio notare che c’è stato un notevole aumento delle 

regolarizzazioni e questo ha permesso anche agli stranieri, non solo di essere inseriti all’interno della 

società in maniera regolare, ma di poter anche entrare nel mondo del lavoro e avere quindi 

prospettive di vita migliori per sé e la propria famiglia64. 

Tuttavia, è importante notare che il continuo ricorso alle sanatorie mette in evidenza anche una 

problematica gestione dei flussi migratori. Difatti, se da un lato tali iniziative offrono la possibilità di 

un inserimento regolare nella società e nel mondo del lavoro per gli immigrati, dall’altro possono 

indicare anche una mancanza di una politica migratoria chiara e stabili, basata su dei criteri 

predeterminati e sostenibili nel lungo termine65. 

 

Grafico 4 – Regolarizzazioni in Italia tramite le sanatorie (1986-2002)66 

Dopo aver discusso delle sanatorie, è opportuno notare, come sottolineato da Colombo e Sciortino 

nella loro opera, che i processi migratori avvenuti durante gli anni Ottanta del secolo scorso, hanno 

subito un’evoluzione significativa. Nello specifico, queste immigrazioni sono andate a modificare i 

gruppi di individui stranieri che erano già presenti nel territorio italiano. Cosa vogliono dire 

precisamente attraverso questa ultima affermazione gli autori? Essi affermano infatti, che durante il 

periodo preso in considerazione sono giunti non solo migranti delle nazionalità già presenti nel 

territorio, ma a loro se ne aggiungono altre. Nell’isola di Sicilia, per esempio, dove fino a quel 

momento si accolgono i tunisini si aggiungono anche popolazioni provenienti dall’Egitto, dal 

 

64 Stefano. Becucci, “L’Italia meta di progetti migratori: aspettative, delusioni e problemi di integrazione”, Quaderni di 
Sociologia, 40 (2006): 25-41. http://journals.openedition.org/qds/990 (consultato il 03/11/2023) 
65 Enrico Allasino, et al., “Immigrants in the Italian Labour Market”, in Labour market discrimination against migrant 
workers in Italy, (Ginevra: International Labour Office), 5-8. 
66 Grafico effettuato grazie ai dati riportati nell’articolo scritto da Michele Colucci il 20 aprile 2020 e pubblicato ne 
“Internazionale” https://www.internazionale.it/opinione/michele-colucci/2020/04/20/sanatorie-stranieri-coronavirus 
(consultato il 05/11/2023) 

http://journals.openedition.org/qds/990
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Marocco e anche dall’Algeria. Inoltre, essi affermano che “gli anni ’80 gettano le basi per un altro 

sistema migratorio, che si svilupperà negli anni ’90, proveniente da alcuni paesi asiatici”67. Inoltre, 

dalla fine del decennio preso in esame e l’inizio degli anni ’90 giungono anche soggetti provenienti 

dalle zone orientali dell’Europa. Sulla base di quanto appena detto quindi si può dedurre in modo 

molto chiaro quanto si sia modificata l’immigrazione straniera, soprattutto dal punto di vista delle 

etnie. 

Contemporaneamente, durante questo lasso temporale è importante sottolineare il fatto che esso è 

caratterizzato da numerosi eventi che hanno segnato i flussi migratori. Questi si sono verificati 

soprattutto durante la svolta avvenuta tra il 1989 e il 1992. Questo periodo, infatti, si ricorda 

principalmente per il crollo del muro di Berlino e l’omicidio di Jerry Masslo. Quest’ultimo episodio 

non è molto diffuso nel mondo però allo stesso tempo si tratta di una vicenda singolare che, a livello 

nazionale, ha fatto molto scalpore. Il protagonista di questo tragico avvenimento è Jerry Masslo, un 

trentenne che nel 1988 giunge all’aeroporto di Fiumicino dopo esser fuggito dal regime 

dell’apartheid in Sudafrica. Dopo il suo arrivo egli fa la richiesta d’asilo, che però gli viene negata, dal 

momento che in Italia in quell’anno è ancora presente la “riserva geografica”, ossia quella norma che 

garantisce il riconoscimento dello status di rifugiato solo a coloro che provengono dall’Europa. 

Nonostante sia un migrante irregolare, poiché senza permesso di soggiorno, egli inizia a lavorare nel 

settore dell’edilizia e nei mercati. Nell’estate del 1988, insieme ad altre persone, Jerry si sposta a Villa 

Literno e inizia a fare il raccoglitore di pomodori trovando alloggio in una baracca in condizioni di vita 

parecchio dure. Anche l’anno successivo fa ritorno in quel luogo per il medesimo lavoro, ma la 

situazione è diversa: ci sono molti più individui stranieri che fanno richieste di salari più alti e con 

condizioni di vita migliori che però gli vengono negate. Infine, la sera del 23 agosto 1989, Jerry viene 

ucciso nella sua baracca per colpa di alcuni ragazzi che gli vogliono rubare i pochi soldi che ha 

guadagnato durante la stagione68. 

Questo episodio, come già accennato, è molto singolare, poiché poco conosciuto, ma esso è 

diventato molto importante sotto diversi punti di vista. Difatti, successivamente all’avvenimento di 

questo fatto di cronaca, in Italia iniziano a susseguirsi una serie di manifestazioni e scioperi non solo 

a livello nazionale, ma anche locale, contro lo sfruttamento presente nelle campagne e per questo 

motivo vengono promulgate delle apposite leggi per abrogare alcune norme riguardanti le 

 

67 Asher Colombo and Giuseppe Sciortino, Gli immigrati in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2004), 27 
68 Michele Colucci and Antonello. Mangano, Sulle tracce di Jerry Essan Masslo trent’anni dopo, in Internazionale, 29 luglio 
2019 https://www.internazionale.it/reportage/michele-colucci/2019/07/29/jerry-masslo-morte (consultato il 
07/12/2023) 
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immigrazioni. Una delle leggi che viene emanata è quella riguardante l’abolizione della “riserva 

geografica”, al fine di favorire la richiesta d’asilo anche a coloro che provengono da aree esterne 

rispetto al continente europeo. Questa norma è conosciuta come Legge Martelli ed è stata approvata 

nel 1990, come è già stato citato all’inizio del capitolo. 

Altre particolarità che caratterizzano questo periodo sono le mobilitazioni di massa, che avvengono 

a causa dei fattori economici, sociali e politici che uniscono diverse fasce della società in varie forme 

di protesta e di mobilitazione; gli interventi legislativi, le numerose sanatorie di cui si è già 

ampiamente discusso quando è stato approfondito il tema riguardante i lavoratori irregolari 

all’interno del territorio nazionale, e gli arrivi dall’Europa orientale69. In merito a questo ultimo 

punto, si fa riferimento principalmente soprattutto al periodo che vede il crollo del muro di Berlino. 

Conseguentemente a questo episodio, iniziano ad arrivare in Italia moltissimi individui stranieri 

provenienti principalmente da Albania, Romania, Ucraina, Moldavia e Polonia. È importante però 

sottolineare che la società italiana non vede un aumento degli immigrati dai paesi dell’Europa dell’Est 

a causa solo del crollo del muro di Berlino, ma anche a causa di alcuni eventi politici come, per 

esempio, la dissoluzione del blocco comunista avvenuta nel 1991 che ha portato a profonde 

trasformazioni nelle dinamiche migratorie. Sulla base di questo, infatti, molti paesi dell’Europa 

dell’Est iniziano a liberalizzare i loro regimi di migrazione facilitando anche la circolazione delle 

persone attraverso i confini e consentendo anche una maggiore mobilità per quanto concerne la 

ricerca di lavoro e di nuove opportunità economiche. 

Tuttavia, gli anni Ottanta del XX secolo si caratterizzano anche per quanto riguarda la trasformazione 

dell’economia italiana. Infatti, lo stato italiano, durante questo decennio attraversa un periodo di 

modernizzazione e di crescita economica, soprattutto per quanto riguarda l’industrializzazione e i 

settori manifatturieri. A seguito di ciò, quindi, vi è un incremento nella domanda di manodopera in 

diversi ambiti, soprattutto quelli legati alla produzione e alla costruzione. Proprio per questo motivo, 

molti soggetti stranieri hanno visto l’Italia come un possibile luogo di destinazione, dal momento che 

questo territorio offriva la possibilità di trovare un’occupazione, in particolar modo nelle regioni del 

Nord, che presentano un maggior numero di industrie. Questo argomento verrà poi approfondito 

nel capitolo successivo, quando si andrà a trattare nel dettaglio il tema inerenti agli immigrati 

stranieri nel contesto del mercato del lavoro e di come essi siano stati sfruttati dal punto di vista 

lavorativo. 

 

69 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
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Per quanto invece riguarda il fattore numerico, come citano nella loro opera Stefano Baldi e 

Raimondo Cagiano de Azevedo “nel corso degli anni ottanta, secondo le rilevazioni dei censimenti, 

gli stranieri in Italia raddoppiarono, passando da 321.000 a 625.000”70. Sulla base di questi dati è 

però opportuno sottolineare che questi non prendono in considerazione la popolazione che vive nel 

territorio in maniera clandestina, ovvero coloro che sono sprovvisti di un documento quale il 

permesso di soggiorno, ma solamente gli individui residenti nel territorio nazionale e che hanno 

provveduto al censimento negli anni presi in considerazione, ossia il 1981 e il 1991. Infatti, i numeri 

sui quali gli autori si sono soffermati sono il risultato di un’elaborazione dei dati ISTAT. 

 

 1981 1991 Variazione (%) 

Temporaneamente residenti 211.000 345.000 +64% 

Presenti 110.000 280.000 +155% 

Totale 321.000 625.000 +95% 

Tabella 1 - Fonte: Elaborazione dati ISTAT71 

Tuttavia, uno dei cambiamenti più importanti si verifica durante i primi anni Novanta, quando l’Italia 

si trova ad attraversare una fase delicata, fatta di trasformazioni economiche e sociali. La crisi 

economica e il declino delle industrie tradizionali nel Nord Italia contribuiscono alla diffusione di una 

maggiore disoccupazione. Al contempo però, si delineano nuove opportunità nel settore terziario, 

in particolare in quello riguardante i servizi. Ciò attrae quindi una nuova ondata di individui migranti, 

provenienti in particolare dai paesi dell’Europa orientale, dell’Asia e dell’Africa. Inoltre, è essenziale 

tenere a mente che l’incremento egli arrivi di stranieri provenienti da queste zone geografiche 

determina anche una trasformazione sia dal punto di vista della demografia sia da quello culturale 

nella società italiana. Infatti, questi flussi avvengono principalmente a causa dei molteplici eventi che 

si stanno verificando. Tra di essi emergono la globalizzazione, l’andamento economico, le guerre e i 

conflitti che caratterizzano le diverse aree del mondo. 

Inoltre, con la fine della Guerra Fredda si aprono nuove possibilità di movimento per le persone, ma 

allo stesso tempo l’instabilità economica e politica presente in alcune parti del mondo spinge molti 

individui a dover cercare rifugio e opportunità lavorative migliori all’estero. In merito a ciò, l’Italia 

inizia a registrare all’interno del proprio territorio nazionale un incremento dei flussi migratori a 

 

70 Stefano Baldi and Raimondo Cagiano de Azevedo, “La popolazione italiana: Storia demografica dal dopoguerra ad 
oggi”, (Bologna: Il Mulino, 2005), 87 
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partire dagli anni Novanta, in particolare dal 1991. Questo anno è molto importante soprattutto per 

quanto riguarda la popolazione proveniente dall’Albania, dal momento che in quell’anno giunge nel 

porto di Brindisi. Difatti, il 7 marzo 1991 sbarcano circa 30.000 migranti albanesi che vedono nel 

territorio nazionale un luogo ideale dove potersi rifugiare, poiché il loro Paese sta vivendo un 

momento di difficoltà dal punto di vista politico ed economico. In merito a questo, infatti, è anche 

importante menzionare il fatto che l’Albania sta vivendo una situazione difficile, causata soprattutto 

dalla crisi economica che non permette alla popolazione locale di vivere in maniera serena72. 

Nonostante ciò, nel momento del loro arrivo, la popolazione italiana non riesce ad accogliere al 

meglio i migranti, poiché non preparati ad affrontare un numero così elevato di persone in un’unica 

volta. Infatti, questo gruppo di soggetti aveva deciso di emigrare verso il territorio italiano, poiché lo 

vede come la “terra promessa”, dal momento che sono a conoscenza, tramite programmi televisivi 

italiani che erano riusciti a vedere in Albania, del fatto che in Italia vi è benessere e ricchezza73. 

Un ulteriore sbarco di individui provenienti dall’Albania avviene nello stesso anno ad agosto. In 

questo caso il mercantile Vlora, con a bordo circa 20.000 persone, che trasporta i soggetti migranti 

attracca nel porto di Bari, dal momento che a Brindisi viene rifiutato direttamente dalla capitaneria. 

Questa vicenda, a differenza del precedente arrivo degli individui albanesi, viene affrontato dalla 

popolazione natia in maniera del tutto differente: i soggetti stranieri vengono infatti spostati nello 

stadio di Bari e successivamente, tramite delle bugie, cercano di essere fatti rimpatriare74. 

In merito a ciò, risulta necessario interrogarsi sulle ragioni riguardanti la necessità di respingere la 

popolazione albanese che era appena giunta nel territorio nazionale. Di fronte a tale situazione 

emergono segnali di un cambiamento riguardante il territorio italiano, dal momento che si diffonde 

la paura per una prospettiva di un potenziale assedio da parte degli immigrati albanesi. Tale 

apprensione si traduce anche in manifestazioni pubbliche di crescente intolleranza nei confronti di 

questi soggetti. Inoltre, questo avvenimento induce anche il governo a riconsiderare la Legge 

Martelli, emanata in precedenza, e ritenuta in questo momento troppo indulgente nei confronti degli 

stranieri che varcano i confini nazionali. Alla luce di questo episodio, si decide pertanto di apportare 

 

72Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
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73Valeria Pini, “Vent'anni fa lo sbarco dei 27.000. Il primo grande esodo dall'Albania”, in La Repubblica, 6 marzo 2011, 
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74Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
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delle modifiche sostanziali al testo legislativo, mediante quindi una drastica riduzione del numero di 

visti concessi per l’ingresso degli immigrati75. 

È quindi importante sottolineare che il processo migratorio albanese verso l’Italia rappresenta un 

capitolo significativo nella storia dell’immigrazione straniera. In merito a ciò è anche fondamentale 

ribadire il fatto che questo fenomeno è avvenuto in quanto è intrinsecamente legato agli eventi 

politici e sociali che caratterizzano lo stato albanese in questo lasso temporale, contribuendo quindi 

a plasmare le dinamiche migratorie tra i due paesi. 

Parallelamente a questi sbarchi, in Italia si verifica anche un incremento dell’immigrazione dell’Africa 

e dell’Asia. Per quanto riguarda la popolazione giunta dal continente africano, Colucci nel suo testo 

fa riferimento a circa il 25% dei migranti stranieri totali presenti nel territorio italiano76 mentre, per 

quanto riguarda invece la popolazione giunta dai paesi asiatici vi è la presenza di individui, che arrivo 

dalle Filippine, Cina, Sri Lanka, Pakistan e Bangladesh77. 

In aggiunta, gli individui stranieri provenienti da queste regioni devono fronteggiare delle sfide legate 

ai molteplici conflitti, all’instabilità politica e anche alle difficoltà economiche. In relazione a ciò, essi 

devono lasciare il proprio Paese e cercare di conseguenza rifugio nel territorio italiano che, grazie 

alla sua posizione geografica vantaggiosa e una prospettiva economica relativa, è diventato un luogo 

di interesse per coloro che cercano dei miglioramenti inerenti alle loro condizioni di vita. Inoltre, è 

essenziale sottolineare che la popolazione straniera che giunge nel territorio nazionale in questo 

arco di tempo presenta caratteristiche demografiche diverse rispetto a coloro che erano giunti negli 

anni precedenti. In questo caso arrivano infatti sia uomini che donne di diverse fasce d’età. Sulla base 

di questa osservazione, è quindi essenziale porre l’attenzione anche sul fatto che, a differenza degli 

anni Sessanta e Settanta, quando la maggioranza degli individui migranti era perlopiù maschile, in 

questi anni si notano anche arrivi femminili. Le donne, infatti, giungono in questi territori non solo 

per trovare delle nuove opportunità lavorative, ma in molti casi decidono di intraprendere questo 

viaggio per riunirsi con i propri familiari che sono già presenti nel paese verso cui loro si dirigono. 

Questo è particolarmente comune nei casi in cui la componente maschile è arrivata 

precedentemente per lavoro e successivamente hanno fatto richiesta di una unificazione familiare78. 

 

75 Eva Garau, “Gli studi sull’immigrazione: il caso italiano”, Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 5/11 
(2019): 123-148.  
76 Ibid. 
77 Asher Colombo and Giuseppe Sciortino, Gli immigrati in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2004), 27 
78 È essenziale evidenziare che il fenomeno dell’immigrazione non si limita solo al territorio italiano, ma ha coinvolto 
anche altri paesi europei. Questa considerazione è cruciale per comprendere appieno l’entità e l’importanza 
dell’immigrazione come fenomeno sociale ed economico in Europa. Inoltre, come sottolineato da Bonifazi nel suo testo 
“L’immigrazione straniera in Italia”, questo evento si è manifestato soprattutto nell’Europa meridionale. Questo aspetto 
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In conclusione, si può dichiarare che il decennio degli anni Novanta rappresenta un capitolo molto 

importante per quanto riguarda l’immigrazione straniera nel territorio italiano, dal momento che in 

questo arco temporale avvengono, come si è potuto notare, dei cambiamenti fondamentali. Questo 

periodo ha infatti migliorato la società del territorio italiano soprattutto per quanto concerne le sfide 

e le possibilità legate ai processi migratori. Inoltre, a partire da questo momento si vede in maniera 

chiara l’evoluzione che è avvenuta all’interno della società italiana, facendo riferimento alle 

migrazioni straniere. Infatti, nell’arco di circa dieci anni, dal 1981 al 1991 si passa dallo 0,4% allo 0,6% 

di stranieri che vivono in Italia della popolazione totale79. 

  

 

è significativo, poiché l’accessibilità geografica di tali regioni, caratterizzata da una posizione geografica favorevole, ha 
reso questi luoghi mete preferenziali per i flussi migratori. In aggiunta, la vicinanza geografica a regioni instabili o in 
conflitto ha contribuito a rendere l’Europa meridionale una destinazione allettante per coloro che cercano opportunità 
migliori o rifugio dalle difficoltà nelle loro terre di origine. 
Pertanto, comprendere l’immigrazione in Italia richiede un quadro più ampio che consideri anche il contesto europeo, 
riconoscendo quindi che si tratta di un fenomeno che non conosce confini nazionali e che non coinvolge solo il territorio 
italiano, ma anche altre nazionali europee. 
79 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
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1.3. Conclusione 

Alla luce di quanto illustrato fino a ora, emergono diverse considerazioni importanti riguardanti 

l’immigrazione straniera in Italia durante il periodo che va dagli anni Sessanta agli anni Novanta del 

XX secolo. Durante la lettura di questo capitolo si è potuta osservare, infatti, un’analisi dettagliata 

delle dinamiche migratorie in questo arco temporale che ha permesso di tracciare un quadro 

completo e articolato, evidenziando elementi chiave che hanno caratterizzato questo capitolo della 

storia italiana. 

In primo luogo, è stato analizzato come il paese sia transitato dall’essere caratterizzato dal fenomeno 

migratorio dei suoi cittadini e successivamente è diventato luogo di destinazione per i soggetti 

stranieri. Grazie a questo fattore si è potuto notare che tale trasformazione riflette il cambiamento 

delle condizioni interne, sia dal punto di vista demografico che sociale ed economico. 

Inoltre, è emersa una importanza cruciale delle migrazioni nel formare la società italiana in quel 

periodo. L’afflusso di individui stranieri ha rappresentato un fattore determinante per la crescita 

economica e lo sviluppo industriale del paese. Questo punto verrà poi analizzato nel dettaglio nel 

capitolo successivo in cui si potrà osservare in maniera più approfondita come si è sviluppato il 

mercato del lavoro durante il biennio degli anni Ottanta e Novanta facendo riferimento 

all’inserimento degli stranieri in esso e di come questi ultimi hanno vissuto sia il fenomeno dello 

sfruttamento da parte dei datori di lavoro sia quello di integrazione. 

Infine, le informazioni provenienti da diverse fonti, tra cui l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), 

hanno rivestito un ruolo cruciale nell’analisi, consentendo di delineare con chiarezza il numero di 

individui di origine straniera che hanno spostato la loro dimora all’interno del territorio nazionale, 

portando quindi a notevoli trasformazioni nella società italiana in quell’arco temporale. 
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2. L’impatto della popolazione straniera sul mercato del lavoro italiano: gli anni ’80 e ‘90 

Come è emerso dal capitolo precedente, i flussi migratori sono un fenomeno vasto e in continua 

evoluzione. Essi, nel momento in cui un individuo straniero giunge in un determinato luogo, nel caso 

del presente elaborato il territorio italiano, impatta notevolmente la vita della popolazione 

autoctona e anche la società, sia dal punto di vista politico, demografico che economico. 

In merito all’economia, questo capitolo si propone di immergersi in profondità nell’analisi del biennio 

degli anni Ottanta e Novanta del XX secolo, andando a focalizzare l’attenzione sul fenomeno 

dell’immigrazione e sul suo impatto cruciale nel mondo del lavoro italiano. Attraverso un approccio 

meticoloso e dettagliato, si esplora il complesso intreccio di elementi che caratterizzano questo 

periodo, con particolare concentrazione allo sfruttamento lavorativo che gli immigrati sono costretti 

a subire. 

È importante sottolineare che il tessuto economico e sociale dello stato italiano degli anni ’80 e ’90 

si è trasformato profondamente, andando a generare un terreno fertile per i flussi migratori di 

notevole portata. Nel tentativo di delineare il volto di questo fenomeno, ci si concentra sull’analisi 

delle dinamiche occupazionali, scrutando attentamente come gli individui stranieri siano stati 

coinvolti nel mercato del lavoro italiano e di come hanno dovuto affrontare le sfide legate allo 

sfruttamento. 

In particolare, questo capitolo si concentra sulla disamina del lavoro irregolare svolto dagli stranieri 

che sono giunti nel luogo di destinazione anche in maniera clandestina e per questo motivo non 

possono fare altro che lavorare in nero. Al contempo, si prendono in considerazione anche coloro 

che vengono sfruttati dal punto di vista salariale, dal momento che gli extracomunitari molto spesso 

sono sottopagati rispetto ai lavoratori italiani oppure vengono messi a fare i lavori più duri. Attraverso 

un’analisi serrata, è dunque possibile comprendere le cause profonde delle disparità economiche 

che gli immigrati sono costretti a vivere, andando ad evidenziare le connessioni con le trasformazioni 

socioeconomiche dell’epoca. 

In aggiunta a ciò, questo capitolo approfondisce la delicata relazione che si crea tra l’identità dei 

soggetti migranti e la percezione dell’alterità da parte della società italiana. L’integrazione nel mondo 

del lavoro diventa quindi un terreno di confronto, dove la persona straniera si trova molte volte a 

essere considerata come un possibile ostacolo, alimentando quindi timori diffusi tra gli italiani, come 

per esempio il fatto di poter perdere anche il lavoro perché al datore di lavoro conviene assumere 
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uno straniero, perché lo paga meno80. In merito a questo punto quindi, si va a porre l’attenzione sulla 

complessità non solo dello sfruttamento lavorativo, ma anche della difficoltà della correlazione 

identità-alterità che si manifesta in un contesto in cui il soggetto migrante diventa spesso un “altro” 

temuto, anziché essere visto come un collaboratore con del potenziale che potrebbe andare ad 

arricchire il luogo in cui viene assunto. 

Questo capitolo si configura quindi, come un’analisi per quanto concerne la comprensione del 

fenomeno migratorio negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, andando a gettare anche le 

basi per uno studio approfondito delle dinamiche che hanno modellato il panorama socioeconomico 

italiano di quel tempo. 

  

 

80 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
59 
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2.1. Contesto economico italiano: gli anni Ottanta e Novanta del XX secolo 

Come già evidenziato nel capitolo precedente, nel corso degli anni Ottanta e Novanta del XX secolo, 

un considerevole flusso di individui stranieri ha fatto ingresso nella penisola italiana, 

prevalentemente motivati da ragioni di natura economica.  Prima di approfondire tale fenomeno, 

facendo riferimento alla condizione lavorativa degli immigrati e il loro trattamento da parte della 

popolazione locale, è fondamentale comprendere il contesto economico che caratterizza lo Stato 

italiano durante questo periodo. 

Durante il decennio degli anni Ottanta, lo Stato italiano attraversa un periodo di profonde 

trasformazioni economiche e industriali che impattano in maniera significativa sia il contesto sociale 

che economico del paese. Sulla base di questa affermazione è però importante ricordare che 

l’industria italiana, nel corso del decennio precedente, era stata segnata da una grave forma di 

recessione dovuta al rincaro dei prezzi in correlazione alla crisi petrolifera del biennio 1973-197581. 

Nonostante questo fatto, la situazione economica di questo periodo si caratterizza anche da una 

serie di sviluppi. 

Infatti, durante questo lasso temporale, la società italiana vive una crescita economica moderata, 

sebbene inferiore rispetto ad altri stati europei, quali Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, 

Belgio, Lussemburgo e Spagna. In questo caso quindi, si fa riferimento a tutti quei paesi europei con 

i quali l’Italia intrattiene relazioni sia economiche che commerciali significative. Durante questo 

periodo quindi, i principali partner economici della società in oggetto sono quelli appartenenti alla 

Comunità Economica Europea (CEE). Quest’ultima, infatti, è un elemento chiave per l’evoluzione 

economica dell’Italia durante il periodo degli anni Ottanta82. 

In aggiunta a ciò, è importante sottolineare che il tasso di inflazione, che inizialmente è elevato, nel 

corso del decennio registra un leggero ribasso. Infatti, all’inizio degli anni presi in esame, si ha un 

valore medio dell’inflazione del 21,2%, mentre verso la fine del decennio, in particolare durante il 

1987 si arriva al 4,8%83. L’attenuazione dei prezzi in questo periodo può essere attribuita 

principalmente all’implementazione di politiche economiche diverse rispetto all’esperienza che ha 

caratterizzato gli anni Settanta. In particolare, in questo intervallo di tempo emerge un cambiamento 

 

81 Valerio Castronovo, Storia economica d’Italia: Dall’Ottocento al 2020, (Torino: Einaudi, 2021) 
82 Ibid. 
83 Serie storica dell’inflazione media in Italia dal 1956, https://www.rivaluta.it/datifileinflazionemediaitalia.asp 
(consultato il 23/12/2023) 

https://www.rivaluta.it/datifileinflazionemediaitalia.asp
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significativo all’interno delle politiche monetarie, grazie anche all’adesione dell’Italia al Sistema 

Monetario Europeo84. 

In aggiunta a ciò, questo periodo di tempo si distingue anche per le diverse trasformazioni che 

avvengono all’interno dell’industria italiana. In riferimento a ciò infatti, l’industrializzazione, che 

contraddistingue la crescita dell’economia durante il dopoguerra, subisce un considerevole 

cambiamento durante il periodo che viene preso in esami. Nei settori tradizionali come, per 

esempio, l’industria manifatturiera, vengono affrontate numerose sfide legate soprattutto al 

fenomeno della globalizzazione e alla concorrenza che si stava allargando a livello internazionale. 

Inoltre, alcune attività devono affrontare delle difficoltà per mantenere la competitività a livello 

globale, mentre altri settori, come quello dell’auto e quello tessile devono riorganizzarsi, poiché 

devono restare competitivi durante questo periodo che si sta evolvendo85. 

Nel contesto economico degli anni Ottanta, lo stato italiano sperimenta anche una serie di riforme 

strutturali. La modernizzazione del sistema bancario, come già accennato, la liberalizzazione di alcuni 

settori e le politiche che favoriscono gli investimenti esteri sono tra le iniziative che vengono 

intraprese al fine di stimolare la crescita economica. Per quanto concerne la modernizzazione del 

sistema bancario, esso rappresenta uno degli elementi centrali del periodo. L’introduzione, infatti, 

di nuovi strumenti finanziari, la promozione di pratiche bancarie più efficienti e la creazione di un 

ambiente più competitivo contribuiscono a migliorare l’efficienza del sistema finanziario86. Questo 

favorisce anche una maggiore disponibilità di risorse finanziarie per gli investimenti, agevolando 

l’accesso delle imprese al credito e sostenendo lo sviluppo del settore privato.  

Parallelamente, la nazione italiana si impegna anche nella privatizzazione di alcuni settori importanti 

dell’economia. Questa è una strategia che punta, infatti, a potenziare la concorrenza e a ridurre gli 

ostacoli durante la crescita economia. La deregolamentazione in settori come le telecomunicazioni, 

i trasporti, l’energia favorisce infatti la competizione, promuovendo quindi l’efficacia e incentivando 

anche gli investimenti. Tuttavia, è essenziale anche notare che, in alcuni paesi, questa privatizzazione 

genera anche disaccordi e critiche, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse 

pubbliche. In aggiunta a ciò, le politiche che devono favorire gli investimenti in campo estero 

diventano un aspetto cruciale della strategia economia italiana durante il periodo degli anni Ottanta. 

Infatti, l’attrazione di capitali esteri e di tecnologie avanzate viene considerata fondamentale per 

 

84 Ugo Arrigo, “L’inflazione negli anni Ottanta in assenza di alcuni interventi di politica dei redditi”. Rivista Internazionale 
Di Scienze Sociali, 95, n 3/4 (1987): 327–345. http://www.jstor.org/stable/41622983 (consultato il 23/12/2023). 
85 Mirko Menghini and Maria L. Travaglia, L’evoluzione dell’industria italiana: peculiarità territoriali, (Roma: Tagliacarne, 
2009), 17-30 
86 Valerio Castronovo, Storia economica d’Italia: Dall’Ottocento al 2020, (Torino: Einaudi, 2021) 

http://www.jstor.org/stable/41622983
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stimolare la modernizzazione dell’apparato produttivo nazionale. Questo fatto comporta quindi la 

creazione di incentivi fiscali e anche la semplificazione delle procedure per gli investimenti 

stranieri87. 

Tuttavia, emergono però anche una serie di sfide, tra le quali spicca il problema del debito pubblico 

che raggiunge dei livelli preoccupanti. Difatti, nel suo saggio intitolato Stato, governi e crescita del 

debito pubblico in Italia negli anni Ottanta. Un approccio storico-istituzionale (1980-1987), il 

professor Leonida Tedoldi analizza dettagliatamente l’andamento del debito pubblico italiano nel 

corso del decennio in questione. Secondo le sue ricerche, infatti, il debito pubblico mostra un 

aumento significativo nel periodo preso in esame, passando da circa il 60% del PIL all’inizio degli anni 

Ottanta a oltre il 100% verso la fine del decennio. Questo incremento evidenzia quindi una tendenza 

preoccupante che riflette le sfide economiche e finanziarie affrontate dall’Italia durante questo lasso 

temporale, e costituisce un argomento rilevante per comprendere il contesto economico e politico 

dell’epoca88. Questo fenomeno limita difatti la flessibilità finanziaria del governo e pone la necessità 

di adottare politiche di austerità. Inoltre, la gestione del debito pubblico diventa quindi un tema 

cruciale nelle politiche economiche, richiedendo strategie volte a stabilizzare e a ridurre il peso del 

debito per ristabilire la fiducia degli investitori e dei mercati finanziari internazionali. 

Per quanto riguarda invece il contesto dell’industria italiani degli anni presi in considerazione, si 

assiste a una crescente convinzione dei bisogni di innovazione e di un adattamento alle dinamiche 

globali. Inoltre, durante gli anni Ottanta, vi è una graduale espansione delle economie avanzate che 

provoca delle rivoluzioni all’interno dei sistemi produttivi, con impatti significativi sia per quanto 

concerne la specializzazione delle produzioni sia per quanto riguarda le tecnologie che si sviluppano 

all’interno dei processi industriali. L’industria in questo periodo attraversa infatti un intenso 

miglioramento in ciò che durante il decennio precedente era rimasto arretrato, ma allo stesso tempo 

deve affrontare delle nuove sfide che prendono avvio durante gli anni Ottanta. Nonostante questo, 

tale processo di trasformazione comporta solo dei risultati parziali. Con questo cosa si vuole dire? 

Se da un lato si registrano notevoli progressi nelle ristrutturazioni dei processi produttivi, soprattutto 

attraverso il miglioramento degli input utilizzati, dall’altro non si riesce a modificare in maniera 

sostanziale la specializzazione del sistema, sia a livello settoriale sia in termini di destinazioni della 

 

87 Pietro Modiano, A 30 anni dal 1992: la crisi finanziaria. Uno spartiacque nella storia dell’Italia contemporanea. 
https://www.casadellacultura.it/1332/a-30-anni-dal-1992-la-crisi-finanziaria (consultato il 05/01/2024) 
88 Leonida. Tedoldi “Stato, governi e crescita del debito pubblici in Italia negli anni Ottanta. Un approccio storico-
istituzionale (1980-1987)”, Le carte e la storia, 2 (2014) 117-132. 
https://www.academia.edu/106326184/Stato_governi_e_crescita_del_debito_pubblico_in_Italia_negli_anni_ottanta_
Un_approccio_storico_istituzionale_1980_1987_, (consultato il 07/01/2024) 

https://www.casadellacultura.it/1332/a-30-anni-dal-1992-la-crisi-finanziaria
https://www.academia.edu/106326184/Stato_governi_e_crescita_del_debito_pubblico_in_Italia_negli_anni_ottanta_Un_approccio_storico_istituzionale_1980_1987_
https://www.academia.edu/106326184/Stato_governi_e_crescita_del_debito_pubblico_in_Italia_negli_anni_ottanta_Un_approccio_storico_istituzionale_1980_1987_
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produzione. Inoltre, la persistenza di una specializzazione rigida, focalizzata sulle produzioni finali è 

riconducibile, per quanto concerne le esportazioni, ai settori tradizionali e alle produzioni dell’area 

metalmeccanica, rappresenta un elemento di particolare criticità nella struttura dell’interscambio 

internazionale. Questo scenario, infatti, impone notevoli vincoli all’utilizzo delle esportazioni come 

leva per le decisioni di politica economica. In aggiunta a ciò, le produzioni energetiche che sono 

oggetto di una complessa fase di riorganizzazione estendono sempre più la loro produzione verso il 

mercato interno. Allo stesso tempo, i servizi destinati alla vendita, che vengono trainati dai processi 

terziari dell’economia, registrano una costante crescita e godono di una posizione di isolamento 

rispetto alla concorrenza esterna. Quindi, se da un lato questo va ad agevolare il loro rapido sviluppo, 

dall’altro ne compromette la competitività delle produzioni89. 

È rilevante sottolineare un’altra fondamentale peculiarità inerente all’economia italiana. Come 

precedentemente argomentato, durante gli anni Ottanta, l’Italia ha affrontato una profonda crisi 

economica originata da diversi fenomeni inflattivi, tra cui l’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi, 

nonché dall’incremento del debito pubblico e dalla stagnazione dell’attività economica. Questa fase 

economica sfavorevole ha quindi rappresentato una sfida significativa per il paese, richiedendo 

l’adozione di misure di politica economica volte a mitigarne gli effetti negativi. 

Tuttavia, il decennio successivo si caratterizza per un notevole sviluppo economico. L’Italia registra 

infatti una crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) più sostenuta rispetto al periodo precedente, 

trainata da diversi fattori, tra cui le politiche di riforma strutturale e gli investimenti nelle 

infrastrutture. Questo periodo di crescita economica contribuisce a migliorare le prospettive di lungo 

termine del paese e a rafforzare la sua posizione sui mercati internazionali90. 

Nonostante questi progressi, gli anni Novanta sono anche segnati da una crisi finanziaria che ha 

avuto un impatto duraturo sull’economia italiana. Questa crisi viene infatti avviata da una serie di 

fattori, tra cui l’aumento del debito pubblico, la debolezza del sistema bancario e la perdita di 

competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali. Questo contesto economico richiede 

di conseguenza nuove politiche e riforme per affrontare al meglio le sfide emergenti, tra cui la 

continua immigrazione straniera, e rilanciare la crescita economica del paese91. 

 

89 Stefano Menghinello, “L’economia italiana negli anni Ottanta: domanda di lavoro, politiche di sostegno all’occupazione 
ed equilibrio esterno”. Giornale Degli Economisti e Annali Di Economia, 55, 3 (1996): 341–368. 
http://www.jstor.org/stable/23247987 (consultato il 27/12/2023) 
90 Alberto. M. Radici, Come e quanto l’Italia si è impoverita dagli anni ’90, in Starting Finance, 24 marzo 2019, 
https://startingfinance.com/approfondimenti/italia-impoverita/, (consultato il 12/01/2024) 
91 Pietro Greco and Settimo Termini, Contro il declino: una (modesta) proposta per un rilancio della competitività 

economica e dello sviluppo culturale in Italia, (Torino: Codice Edizioni, 2007) 

http://www.jstor.org/stable/23247987
https://startingfinance.com/approfondimenti/italia-impoverita/
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In relazione a quanto sopra esposto, merita ulteriore considerazione il complesso scenario 

economico degli inizi degli anni Novanta in Italia. Difatti, lo stato italiano ha dovuto affrontare una 

fase economica complessa che si caratterizza dalla comparsa di una recessione che ha avuto delle 

profonde ripercussioni sull’economia e sulla società del paese. Questa recessione ha portato, inoltre, 

alla rinascita della mancanza di lavoro all’interno della classe operaia e in quel periodo inizia ad 

emergere il fenomeno della disoccupazione industriale. Questa situazione rappresenta quindi una 

sfida significativa per l’economia italiana, poiché la disoccupazione industriale non solo ha inciso 

negativamente sulle prospettive di crescita economica92. 

Inoltre, la presenza dell’individuo disoccupato industriale evidenzia la necessità di politiche 

pubbliche mirate a mitigare gli effetti negativi della recessione e a promuovere la riconversione 

professionale dei lavoratori colpiti dalla crisi economica. Tale riconversione potrebbe includere 

programmi di formazione e riqualificazione professionale, nonché incentivi per la creazione di nuove 

opportunità lavorative nei settori emergenti dell’economia93. 

Parallelamente alla recessione economica, gli anni Novanta del XX secolo hanno visto un aumento 

significativo per quanto riguarda i flussi migratori diretti verso l’Italia. Questo fenomeno migratorio 

ha aggiunto un ulteriore livello di complessità al contesto socioeconomico italiano, con gli individui 

stranieri provenienti da diverse regioni del mondo, soprattutto dai paesi dell’allora chiamato Terzo 

Mondo, che hanno scelto il territorio nazionale come meta per cercare, come già ribadito nel 

capitolo precedente, opportunità lavorative e una migliore qualità della vita. Questa crescente 

presenza di immigrati ha avuto inoltre, un impatto significativo su diversi aspetti della società 

italiana, influenzando sia il mercato del lavoro sia la composizione demografica del paese. Per quanto 

riguarda il primo fattore è stata infatti aggiunta manodopera in settori dove vi è una domanda 

insoddisfatta, come l’agricoltura e i servizi e, allo stesso tempo, ha generato tensioni legate alla 

competizione per il lavoro. Per quanto concerne invece il secondo aspetto ha contribuito a una 

maggiore diversità culturale e sociale94. 

Inoltre, l’aumento dell’immigrazione ha posto sfide e opportunità anche in relazione al sistema 

politico e le istituzioni italiane. Da un lato, ha sollevato questioni riguardanti l’integrazione sociale e 

culturale degli immigrati, nonché la gestione stessa dell’immigrazione. Dall’altro lato invece, ha 

 

92 Enrico Pugliese, “Introduzione. Quaranta anni di cambiamenti del lavoro in Italia” in “Sociologia del lavoro” 138, 
(2015): 9-34. DOI 10.3280/SL2015-138002  
93 Ibid. 
94 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci Editore, 2018), 
109-110 
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portato alla necessità di sviluppare politiche mirate a favorire l’integrazione e l’accoglienza degli 

individui stranieri, garantendo al contempo la sicurezza e la coesione sociale95. 

Sulla base di questa ultima affermazione, è necessario fare un piccolo approfondimento. Difatti, 

l’aumento dell’immigrazione, avvenuto soprattutto nel decennio degli anni Novanta, nel territorio 

italiano ha presentato al sistema politico e alle istituzioni del paese una serie di opportunità 

significative. In primo luogo, gli individui stranieri hanno potenzialmente contribuito alla crescita 

economica del paese, fornendo, come già ribadito, una preziosa fonte di manodopera e portando 

con sé competenze e conoscenze che possono stimolare l’innovazione e lo sviluppo in vari settori. 

Questo può essere particolarmente importante in un contesto di globalizzazione economica96, dove 

la capacità di attirare e integrare lavoratori è cruciale per mantenere la competitività delle imprese 

italiane sui mercati internazionali. In secondo luogo, l’arrivo di immigrati ha arricchito la società 

italiana dal punto di vista culturale e sociale, portando nuove prospettive, tradizioni e pratiche 

culturali. Questo può quindi favorire la diversità e la tolleranza all’interno della società, 

promuovendo la comprensione interculturale e l’apertura mentale97. 

2.1.1. La complessità del mercato del lavoro italiano negli anni Ottanta e Novanta: dinamiche, 

segmentazione e disomogeneità 

Fino ad ora, è stato analizzato l’aspetto economico che ha contraddistinto gli anni Ottanta e Novanta 

del XX secolo. Tale considerazione riveste un’importanza cruciale, poiché fornisce un fondamentale 

contesto per comprendere in modo più approfondito l’integrazione dei migranti nel panorama 

occupazionale. Infatti, ora si intendono esaminare con maggior dettaglio le dinamiche che 

caratterizzano la loro esperienza lavorativa e come tali individui affrontano questa particolare 

condizione. 

Inoltre, durante gli anni Ottanta e Novanta, il continuo incremento di popolazione straniera sul 

territorio italiano impatta notevolmente il settore socioeconomico. Come già affermato nel capitolo 

precedente, questo andamento demografico si manifesta attraverso l’arrivo di individui provenienti 

da diverse regioni mondiali, che impattano non solo il mercato del lavoro italiano ma anche la stessa 

società. Infatti, nel momento in cui i soggetti stranieri si stabiliscono all’interno del territorio italiano, 

 

95 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, (Bologna: Il Mulino, 2005), 11 
96 La globalizzazione può essere intesa come un processo che riguarda principalmente il fattore economico, in quanto ha 
a che fare principalmente con i mercati del lavoro a livello mondiale. Talvolta però, quando si parla di globalizzazione si 
fa riferimento non solo all’economia del mercato ma anche ad altri settori come quelli politici, sociali e migratori, in 
quanto alcuni studiosi affermano che è un fenomeno che comprende molteplici attività umane. 
Filippo Andretta et al., Relazioni internazionali, (Bologna: Il Mulino, 2020), 280-282 
97 Corrado Bonifazi, L’immigrazione straniera in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2023), 215-218 
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essi iniziano la ricerca di un lavoro che possa garantire loro la sopravvivenza. Inoltre, è importante 

affermare che questo fatto rappresenta la diretta conseguenza del loro processo di integrazione 

all’interno della società di arrivo98. Nel momento in cui essi trovano un impiego, inoltre, la loro 

presenza sul mercato del lavoro contribuisce alla produzione di beni e di servizi essenziali per la 

sussistenza e lo sviluppo socioeconomico. È però anche necessario sottolineare che, in virtù di 

questa partecipazione al panorama occupazionale, i soggetti migranti non solo forniscono il proprio 

apporto nella soddisfazione delle necessità quotidiane, ma contribuiscono altresì alla dinamica 

economica nazionale. Le loro attività lavorative, analogamente a quelle dei lavoratori autoctoni, si 

inseriscono infatti in un contesto di interdipendenza che favorisce la costruzione di una società dal 

carattere pluralista e multiculturale99. 

Parallelamente a quanto precedentemente esposto, è fondamentale evidenziare che le modalità di 

integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro delle nazioni ospitanti rivestono un ruolo cruciale 

nell’intero processo migratorio. Come già notato, le spinte migratorie sono intrinsecamente 

collegate da motivazioni di natura economica100. Si rivela pertanto fondamentale approfondire il 

concetto affermando che il processo di migrazione costituisce una strategia adottata dagli individui 

stranieri al fine di incrementare il proprio reddito e migliorare le condizioni di vita, tanto a livello 

individuale quanto a beneficio delle unità familiari. 

In questo contesto, il mercato del lavoro si configura come uno scenario di particolare rilevanza, non 

solo per la sussistenza individuale, ma anche come ambito di studio in relazione al confronto 

interculturale tra gli immigrati e la società di destinazione. L’inserimento nel mondo del lavoro 

diventa quindi un crocevia in cui convergono dinamiche sociali, economiche e culturali, offrendo 

l’opportunità di analizzare l’interazione reciproca tra i soggetti provenienti da contesti diversi e la 

comunità ospitante101. 

Durante gli anni Ottanta, l’evoluzione del mercato del lavoro italiano registra anche significativi 

cambiamenti che lo rendono più segmentato, disomogeneo e caratterizzato da una maggiore 

terziarizzazione. Tutte queste trasformazioni influenzano profondamente anche la struttura e la 

dinamica occupazionale del Paese102. 

 

98 Emilio Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro, (Bologna: Il Mulino, 1996), 314-319 
99 Asher Colombo and Giuseppe Sciortino, Gli immigrati in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2004), 74 
100 Emilio Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro, (Bologna: Il Mulino, 1996), 319-320 
101 Corrado Bonifazi, L’immigrazione straniera in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2023), 151 
102 Asher Colombo and Giuseppe Sciortino, Gli immigrati in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2004), 76 
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Per quanto riguarda la prima caratteristica, ovvero la segmentazione del mercato del lavoro, questa 

si riferisce alla sua divisione in settori o categorie distinte, ciascuna caratterizzata da specifiche 

condizioni contrattuali, retributive e di sicurezza occupazionale103. Durante il periodo preso in 

considerazione, lo stato italiano ha subito cambiamenti economici e sociali significativi che sono 

andati ad influenzare la struttura del mercato del lavoro. Negli anni Ottanta, il paese ha sperimentato 

anche una serie di trasformazioni, tra cui l’apertura verso politiche economiche più orientate al 

libero mercato e una maggiore integrazione nell’economia globale. Queste trasformazioni hanno 

avuto un impatto sulla struttura del mercato del lavoro, contribuendo quindi alla sua 

segmentazione104. In aggiunta a ciò, una delle principali tendenze osservate durante gli anni Ottanta 

e Novanta è stata la duplicità che è emersa nel mercato del lavoro italiano. Da un lato, ci sono settori 

e lavoratori che traggono vantaggio dalla modernizzazione che si sta sviluppando. In merito a ciò, 

infatti, essi hanno la possibilità di intraprendere lavori più qualificati e meglio retribuiti. Tra questi 

settori si possono trovare l’industria manifatturiera, i servizi ad alta tecnologia e le professioni 

specializzate. In relazione a questi lavori, il dipendente gode di un salario più alto e di una maggiore 

possibilità di avanzamento di carriera. Dall’altro lato invece, ci sono lavoratori e settori che ne 

risentono maggiormente di questo sviluppo. Essi comprendono in particolare l’industria pesante, 

l’agricoltura tradizione e i servizi che non richiedono particolari qualifiche professionali. In 

riferimento a ciò, il dipendente assunto in queste attività si deve adattare a dei bassi salari e a una 

precarietà occupazionale105. 

Oltre a ciò, la segmentazione del mercato del lavoro è anche influenzata da cambiamenti inerenti 

alla legislazione del lavoro e nelle politiche pubbliche. Durante il periodo che viene analizzato, l’Italia 

ha infatti introdotto diverse riforme volte a promuovere la flessibilità del mercato del lavoro e a 

ridurre i vincoli normativi sulle imprese. Queste riforme hanno portato alla diffusione di forme 

contrattuali atipiche, come contratti a termine che hanno contribuito ad accentuare la divisione tra 

lavoratori stabili e precari. Un esempio è la Legge 56/1987106, conosciuta anche come Legge Craxi, 

la quale viene introdotta durante il governo di Bettino Craxi. Essa rappresenta un importante 

tentativo di liberalizzare il mercato del lavoro in Italia. Difatti, tra le sue disposizioni, essa ha inserito 

la possibilità dei contratti a termine, consentendo quindi alle imprese di assumere lavoratori per 

 

103 Ibid., 76-77 
104 Paola Clarizia and Domenico Maddaloni, “Flessibilità del lavoro, segmentazione sociale e sviluppo del Mezzogiorno”, 

Quaderni di Sociologia, 29 (2002): 29-57. http://journals.openedition.org/qds/1273 (consultato il 09/01/2024) 
105 Ibid. 
106 Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” 

http://journals.openedition.org/qds/1273
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periodi specifici senza la necessità di garantire loro un’occupazione a tempo indeterminato. Questa 

misura ha contribuito quindi ad aumentare la flessibilità delle aziende nell’assunzione e nella 

gestione della forza lavoro, ma ha anche portato a una maggiore precarietà per i lavoratori, con 

contratti meno stabili e una minore sicurezza occupazionale107. Un altro esempio è la Legge n. 

196/1997108 conosciuta anche come “Legge Treu”. Essa è stata una delle riforme più importanti degli 

anni Novanta, per quanto riguarda il mercato del lavoro italiano. Questa legge introduce infatti 

diverse misure per aumentare la flessibilità del mercato del lavoro, tra cui la possibilità di contratti 

di lavoro a termine. Inoltre, questa norma semplifica anche le procedure per i licenziamenti, 

introduce la “mobilità” dei lavoratori, ovvero la possibilità di licenziare i dipendenti per motivi 

economici o produttivi109. 

Per quanto riguarda la seconda caratteristica, ovvero la disomogeneità occupazionale, essa fa 

riferimento in particolare alla presenza di disparità tra i diversi settori e tipologie di lavoro all’interno 

del mercato occupazionale. In questo periodo, l’Italia sperimenta una crescente diversificazione 

delle attività economiche e dei settori lavorativi. Alcuni di questi ultimi notano anche una crescita 

notevole, mentre altri subiscono delle diminuzioni110. La disomogeneità però si può manifestare 

anche nelle differenze per quanto riguarda la retribuzione, le condizioni di lavoro e l’opportunità tra 

le diverse categorie di lavoratori. In merito a questa ultima affermazione, più avanti ci si soffermerà 

proprio su questa diversificazione tra i lavoratori stranieri, che nella maggioranza dei casi sono coloro 

che subiscono più disparità, e quelli italiani. 

Infine, per quanto concerne la terziarizzazione si fa riferimento all’aumento dell’occupazione nel 

settore terziario, ovvero nei servizi. Negli anni Ottanta, lo stato italiano assiste infatti a una 

trasformazione importante per quanto riguarda la sua struttura economica, soprattutto inerente 

all’importanza dei servizi. Ciò comporta quindi un aumento delle opportunità lavorative nei settori 

come il terziario avanzato rispetto alle tradizionali industrie manifatturiere111. 

Oltre a ciò che è appena stato descritto, è importante affermare che l’immigrato assume un ruolo 

significativo all’interno della gerarchia delle professioni, che si estende tra due estremi distinti112. 

Secondo Laura Zanfrini, in questa classificazione si pone al vertice i professionisti con una stabilità 

 

107 Ibid. 
108 Legge 14 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” 
109 G. U., n. 154 del 04 luglio 1997, Suppl. Ordinario n. 136, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/07/04/097G0227/sg (consultato il 12/01/2024) 
110 Emilio Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro, (Bologna: Il Mulino, 1996), 319-321 
111 Asher Colombo and Giuseppe Sciortino, Gli immigrati in Italia, (Bologna Il Mulino, 2004), 76 
112 Laura Zanfrini, Introduzione alla sociologia delle migrazioni, (Bari: Editori Laterza, 2016), 92-103 
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lavorativa e una ottima retribuzione, mentre alla base si trovano invece quei lavori che appaiono 

come poco gratificanti, scarsamente remunerati e che pochi sono disposti a fare113. È essenziale 

quindi concentrarsi su questo segmento inferiore, poiché rispecchia in maniera chiara le 

trasformazioni del mercato del lavoro nel periodo della terziarizzazione economica, della precarietà 

e della segmentazione, concetti già precedentemente discussi. A fronte di ciò, è importante quindi 

evidenziare che in questa zona vengono posti maggiormente gli individui migranti, i quali si 

adeguano a queste attività, definite anche come “lavori delle 5 P”, ovvero i lavori pesanti, pericolosi, 

precari, poco pagati e penalizzati dal punto di vista sociale114. In relazione a questa ultima 

affermazione, infatti, è fondamentale notare che molti lavoratori locali cercano di evitare 

determinate mansioni. In questo modo quindi, queste attività si ritrovano ad avere una manodopera 

composta maggiormente da individui immigrati nel territorio italiano durante il periodo preso in 

esame. Questo fenomeno è principalmente attribuito alla necessità di colmare il deficit di forza 

lavoro nazionale in settori specifici115. 

La comprensione delle dinamiche che caratterizzano il mercato del lavoro italiano durante il lasso 

temporale preso in analisi, è fondamentale per contestualizzare l’esperienza degli immigrati stranieri 

e il loro ruolo all’interno di questo contesto socioeconomico in continua evoluzione. Tuttavia, oltre 

agli aspetti riguardanti l’integrazione, è cruciale esaminare anche le sfide e le realtà più oscure, come 

il fenomeno del mercato nero. Nei prossimi paragrafi, si approfondiranno quindi il ruolo degli 

immigrati nel mercato del lavoro informale e le conseguenze che questo fenomeno ha all’interno 

della società italiana. 

  

 

113 Ibid., 97-98 
114 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, (Bologna: Il Mulino, 2005), 72 
115 Ibid., 72-73 
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2.2. Sfruttamento lavorativo degli immigrati: il lavoro nero 

Nel capitolo precedente è stato delineato il contesto degli anni Ottanta e Novanta, evidenziando la 

loro caratterizzazione non solo da un punto di vista demografico, ma anche in relazione agli impatti 

socioeconomici derivanti dalla regolarizzazione degli stranieri. Questa misura assume un ruolo di 

primaria importanza, poiché mira a fornire una rappresentazione precisa del numero di individui 

presenti nel territorio nazionale, incidendo non solo sul profilo demografico della società, ma anche 

sul versante economico, specialmente per quanto concerne la lotta al lavoro sommerso. 

La regolarizzazione degli individui stranieri durante gli anni considerati deve essere analizzata come 

parte integrante di una strategia che mira ad affrontare le complesse dinamiche connesse 

all’immigrazione e all’economia informale. Questa misura assume un ruolo di primaria importanza 

nel contrastare il lavoro nero, fenomeno che caratterizza in maniera significativa il panorama 

economico di quel periodo. Come precedentemente menzionato, il fatto di regolarizzare gli stranieri 

emerge come uno strumento attraverso il quale si cerca di porre un freno alle attività economiche 

irregolari che coinvolgono prevalentemente la popolazione straniera116. In aggiunta a ciò, la 

legalizzazione di tali lavoratori mira anche ad annullare tutto ciò che ha a che fare con l’irregolarità 

del loro impiego, promuovendo la formalizzazione delle relazioni lavorative e contribuendo così a 

una maggiore trasparenza nel mercato del lavoro117. 

Nell’affrontare la questione del lavoro nero in Italia emerge anche la complessità del fenomeno e le 

sue implicazioni socioeconomiche. Come afferma Giovanna Viviani in Il lavoro irregolare in Italia – 

un’analisi longitudinale dei percorsi lavorativi, “il lavoro nero è quindi visto come un’alternativa di 

sviluppo per uscire dalla crisi e come una strategia stimolata da motivazioni individuali alla mobilità 

sociale e professionale”118. Con questa affermazione, si mette in luce il ruolo della regolarizzazione 

degli stranieri nel contrastare il lavoro nero, offrendo un’alternativa legale e regolamentata alle 

attività economiche informali. Tuttavia, è importante considerare che il ricorso al lavoro nero può 

essere alimentato da motivazioni individuali legate alla mobilità sociale e professionale, suggerendo 

che alcuni individui vedono in esso un modo per migliorare la propria situazione finanziaria o 

 

116 Giuseppe Sciortino, “Vent'anni di immigrazioni irregolari”, Il Mulino, 6 (2006): 1033-1034 
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117 Corrado Bonifazi, L’immigrazione straniera in Italia, (Bologna: Il Mulino, 2023), 86 
118 Giovanni Viviani. “Il lavoro irregolare in Italia. Un’analisi longitudinale dei percorsi lavorativi”. Stato e Mercato, 88 

(2010): 149–179. http://www.jstor.org/stable/24650680 (consultato il 30/12/2023) 
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superare le limitazioni imposte dalla crisi economica. Inoltre, è importante sottolineare che questo 

tipo di atteggiamento può comportare rischi e implicazioni sociali ed economiche negative119. 

In relazione a ciò, si può delineare principalmente la connessione esistente tra la precarietà 

occupazionale e il fenomeno dell’immigrazione straniera durante il biennio degli anni Ottanta e 

Novanta. Infatti, durante questo periodo, il territorio italiano ha registrato un significativo afflusso di 

immigrati provenienti da regioni caratterizzate da uno sottosviluppo economico. Questo fenomeno 

ha avuto un impatto diretto sulla dinamica occupazionale del periodo, con molti individui che hanno 

trovato un impiego nel settore della vendita ambulante, in quello dell’agricoltura italiana e, per 

quanto riguarda la componente femminile, nel lavoro domestico120. 

Inoltre, è essenziale prendere in considerazione le stime fornite dall’Istituto Nazionale di Statistica 

(ISTAT) e le analisi condotte dal Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS) per comprendere appieno 

l’impatto dell’immigrazione straniera sull’occupazione irregolare e sull’economia italiana durante gli 

anni Ottanta e Novanta. I dati forniti da queste istituzioni indicano, infatti, una significativa differenza 

tra i due decenni per quanto riguarda l’occupazione irregolare nei settori agricolo e dei servizi alla 

persona. 

Nei primi anni Ottanta, circa il 52% della popolazione straniera occupa posizioni lavorative irregolari, 

mentre nel decennio successivo questa percentuale aumenta considerevolmente, raggiungendo il 

63%. Una tendenza simile si osserva anche nel settore dei servizi alla persona, dove, negli anni 

Ottanta, circa il 15% dei lavoratori stranieri viene impiegato in nero, mentre all’inizio degli anni 

Novanta si registra una leggera diminuzione di due punti percentuali. Questi dati evidenziano la 

crescente prevalenza del lavoro irregolare tra gli immigrati nel periodo considerato, sottolineando le 

sfide specifiche che essi affrontano nel mercato del lavoro italiano121. 

Proprio in merito a ciò, è importante riconoscere che la vulnerabilità degli immigrati nel contesto del 

lavoro irregolare è strettamente legata alla loro limitata disponibilità di reti di supporto sociale. Come 

sottolineato dal sociologo Emilio Reyneri, la mancanza di tali reti di solidarietà parentale e 

comunitaria rende gli immigrati più esposti al rischio di marginalizzazione sociale quando le 

opportunità lavorative irregolari si riducono122. Questo mette in evidenza una disparità sociale tra gli 

 

119 Ibid. 
120 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci Editori, 2018), 
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121 Emilio Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro, (Bologna: Il Mulino, 1996), 287-289 
122 Emilio. Reyneri, “Immigrazione ed economia sommersa”, in Stato e mercato, 2 (1998): 287-318. 
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1425/413 (consultato il 30/12/2023) 
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individui stranieri e i lavoratori italiani, rivelando la necessità di politiche sociali e lavorative che 

affrontino efficacemente questa problematica e promuovano un’economia più equa e inclusiva123. 

Dopo aver esaminato l’impatto della regolarizzazione degli stranieri e del lavoro nero sul mercato 

del lavoro italiano, è fondamentale esplorare più approfonditamente come queste dinamiche 

abbiano influenzato settori specifici, quali il settore dell’ambulantato, l’agricoltura e il lavoro 

domestico124. In questo contesto, l’approfondimento svolto nei successivi paragrafi, rivela il ruolo 

significativo dei lavoratori migranti, in particolare quelli provenienti dal Nord Africa per quanto 

riguarda il settore ambulante e quello agricolo italiano, mentre per quanto concerne il settore 

domestico gli individui giungono principalmente dall’Asia e dall’Europa orientale durante il biennio 

preso in considerazione. 

2.2.1. La popolazione straniera nel settore ambulante 

Nei paragrafi precedenti è stata esaminata la questione del lavoro nero durante il biennio degli anni 

Ottanta e Novanta, evidenziando la sua significativa presenza in settori specifici, tra cui spicca anche 

quello dell’ambulantato. 

Durante questo periodo storico, l’Italia ha sperimentato un aumento significativo della popolazione 

straniera, soprattutto da regioni dell’Africa maghrebina e subsahariana, tra cui il Senegal. Come si è 

potuto notare, questi individui migranti spesso si sono trovati ad affrontare gravi difficoltà 

nell’accesso all’occupazione regolare a causa di varie ragioni, tra cui la mancanza regolare di 

permessi di lavoro, discriminazione da parte della popolazione locale, e barriere linguistiche e 

 

123 Maria I. Macioti and Enrico Pugliese, L’esperienza migratoria, immigrati e rifugiati in Italia, (Bari: Editori Laterza, 
2010), 57-58 
124 È importante sottolineare che il fenomeno del lavoro nero non si è circoscritto unicamente ai settori ambulante, 

agricolo e dei servizi alla persona; piuttosto, ha permeato anche altre aree, comprese quelle dell’industria 

manifatturiera. Tuttavia, i paragrafi successivi concentrano l’attenzione soprattutto su queste categorie, poiché in queste 

sfere l’irregolarità occupazionale risulta essere particolarmente evidente. Tale focalizzazione deriva dalla maggiore 

rilevanza e visibilità del fenomeno in questione in questi ambiti. Inoltre, l’abbandono delle occupazioni tradizionali da 

parte della popolazione autoctona, per spostarsi verso settori che offrono prospettive retributive più elevate, amplifica 

la diffusione del lavoro nero in contesti agricoli e domestici. In aggiunta a ciò, la decisione di non approfondire il tema 

del lavoro nero nell’industria durante il lasso temporale preso in considerazione è dettata dalla maggiore attenzione 

riservata al lavoro nero nel settore ambulante, nell’agricoltura e nel lavoro della cura alla persona. In questi ambiti, infatti, 

le condizioni di lavoro spesso sono precarie e la presenza di lavoratori stranieri è più evidente, poiché molti individui, 

pur di percepire un salario, si adattano anche ai lavori più pesanti. Infatti, nel testo L’esperienza migratoria, immigrati e 

rifugiati in Italia, di Macioti e Pugliese, si sottolinea che la condizione dei lavoratori stranieri all’interno delle fabbriche 

non è tanto documentata rispetto ai settori che vengono citati in questo elaborato. In questo contesto, gli autori 

evidenziano che la discriminazione tra lavoratori stranieri e locale non è così tanto evidente, dal momento che gli 

immigrati tendono a occupare principalmente mansioni con qualifiche più basse. 
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culturali. Di fronte a queste sfide, molti stranieri hanno quindi dovuto optare per l’attività ambulante 

come fonte di sostentamento125. 

A tal proposito, è importante sottolineare che molte persone straniere si trovano costrette a 

adattarsi al lavoro ambulante non solo con l’obiettivo di migliorare le proprie condizioni di vita 

rispetto a quelle del loro paese di origine, ma soprattutto per soddisfare i bisogni primari126. Questa 

necessità di adattamento, quindi, fa notare in maniera evidente il fatto che gli immigrati devono 

affrontare molti ostacoli una volta giunti nel territorio di destinazione. Uno tra questi è infatti quello 

di garantire i mezzi di sussistenza e di sostentamento per sé stessi e per le proprie famiglie in un 

contesto sociale e lavorativo spesso ostile e discriminatorio nei loro confronti. Di conseguenza, il 

lavoro nel settore ambulante diventa non solo una opportunità di guadagno, ma anche una strategia 

di sopravvivenza per molti individui stranieri, i quali devono fare i conti con le limitazioni e le difficoltà 

del mercato del lavoro formale. Coloro che intraprendono questo tipo di lavoro sono soprattutto 

uomini di origine islamica provenienti in particolare dalle zone dell’Africa nord-occidentale127. 

In relazione a ciò, questo settore, che riguarda principalmente i venditori di strada, ambulanti di 

vario genere e bancarelle, ha sempre rappresentato un terreno fertile per il lavoro nero a causa della 

sua natura informale e della relativa facilità di accesso senza la necessità di particolari qualifiche 

professionali. Questo ha reso difficile il controllo da parte delle autorità e ha quindi favorito la 

diffusione di attività non dichiarate. Difatti, come sostiene Ambrosini nella sua opera Sociologia delle 

migrazioni, questo tipo di attività lavorativa è rivolta a una attività autonoma, in cui la situazione 

irregolare è percepita come una fase provvisoria, che dovrebbe portare a un’impresa regolarmente 

operante sul mercato128. Proprio in relazione a questo e, secondo quanto osserva Emilio Reyneri nel 

suo trattato Sociologia nel mercato del lavoro, tale categoria lavorativa è comunemente percepita 

dagli individui migranti come una tappa transitoria verso un impiego più stabile e sicuro129. 

Inoltre, durante il lasso temporale preso in analisi in questo capitolo, la presenza di questa attività è 

particolarmente diffusa nelle aree del sud dell’Italia. Ciò può essere attribuito a diversi fattori, tra cui 

le condizioni economiche locali e la maggiore concentrazione di immigrati in queste regioni. Inoltre, 

l’ambiente socioeconomico del sud Italia durante questo periodo è caratterizzato da una elevata 

disoccupazione e da una presenza diffusa del lavoro nero in diversi settori, come è stato descritto 

 

125 Maria I. Macioti and Enrico Pugliese, L’esperienza migratoria: Immigrati e rifugiati in Italia, (Bari: Editori Laterza, 
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128 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, (Bologna: Il Mulino, 2005), 86-89 
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nei precedenti paragrafi. Questo contesto, quindi, favorisce l’espansione del commercio ambulante 

come un’alternativa per coloro che non riesco a trovare un lavoro regolare all’interno dei settori 

manifatturieri130. 

In aggiunta a quanto detto, è opportuno considerare la natura informale e poco regolamentata del 

lavoro ambulante, che rende più accessibile l’ingresso nel mercato del lavoro per coloro che magari 

non hanno i requisiti formali richiesti da altri settori. I venditori ambulanti, infatti, si trovano molto 

spesso al margine del mercato del lavoro italiano. Questo accade, dal momento che la loro 

condizione è evidenziata anche dalla precarietà delle loro condizioni abitative. Inoltre, i lavoratori 

stranieri rappresentano una parte specifica e distintiva della forza lavoro nel territorio italiano, e le 

loro caratteristiche e comportamenti sul mercato del lavoro differiscono in modo significativo dalla 

domanda di lavoro locale131. 

Parallelamente, è essenziale sottolineare come la partecipazione degli individui stranieri nel mercato 

del lavoro subisce una contrazione significativa durante gli anni Novanta, in seguito a delle operazioni 

di regolarizzazione che sono avvenute negli anni precedenti. Queste iniziative consentono, infatti, a 

numerosi stranieri di accedere ad occupazioni regolari, riducendo così la dipendenza del lavoro 

ambulante e promuovendo un’integrazione nel mercato del lavoro formale132. 

2.2.2. Gli immigrati nel settore agricolo 

Per quanto concerne invece il settore agricolo, un’analisi più approfondita rivela inoltre, che i 

marocchini, spesso provenienti dalle zone rurali, sono attratti dall’Italia in cerca di opportunità 

lavorative diverse e migliori prospettive salariali e professionali rispetto a quelle offerte nei loro paesi 

di origine. Questo quadro viene confermato da fonti come “Il Fatto Quotidiano”, che sottolinea il 

ruolo predominante degli uomini marocchini nel settore agricolo italiano durante gli anni Ottanta. 

Tuttavia, nonostante la loro presenza significativa in questo settore, è importante notare che i 

lavoratori migranti sono spesso soggetti a condizioni occupazionali precarie e contrattuali instabili133. 

In relazione a ciò, Maria Immacolata Macioti ed Enrico Pugliese nella loro opera fanno riferimento a 

un salario molto minimo, per quanto riguarda gli stranieri che lavorano in questo settore. Essi, infatti, 

 

130 Maria I. Macioti and Enrico Pugliese, L’esperienza migratoria: Immigrati e rifugiati in Italia, (Bari: Editori Laterza, 
2010), 75-76 
131 Ibid., 76-77 
132 Una panoramica delle migrazioni per lavoro in Italia, (Roma: Organizzazione Internazionale del Lavoro, 2022), 14 
133 Youssef. Siher, Marocco e Italia, storia di un rapporto saldo oltre i pregiudizi: dall’etichetta di ambulanti alla comunità 
straniera con più imprenditori, in il Fatto Quotidiano, 23 novembre 2022 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/23/marocco-e-italia-storia-di-un-rapporto-saldo-oltre-i-pregiudizi-
dalletichetta-di-ambulanti-alla-comunita-straniera-con-piu-imprenditori/6876393/#cComments (consultato il 
30/12/2023) 
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sostengono che gli individui immigrati guadagnano “un sottosalario nel sottosalario”. Con questo, gli 

autori affermano che rispetto ai lavoratori locali, gli individui stranieri guadagnano quasi nulla e 

talvolta questi vengono anche pagati “a cottimo”, ovvero in base a quanto un lavoratore 

effettivamente produce134. 

Inoltre, come fa presente Emilio Reyneri, in alcune zone del Sud, alcuni soggetti migranti ricevono 

anche un salario molto inferiore rispetto ai lavoratori italiani e come afferma l’autore, talvolta questi 

ultimi non svolgono un’attività come gli stranieri, ma vengono impiegati in mansioni ancora più 

semplici, dal momento che fanno meno fatica a livello fisico135. 

In aggiunta a ciò, è opportuno quindi affermare che durante gli anni Ottanta, l’ingresso progressivo 

dei lavoratori stranieri nel settore agricolo rappresenta una risposta diretta ai profondi cambiamenti 

nella struttura occupazionale e alle mutate aspirazioni della forza lavoro locale136. Questo fenomeno 

è stato in parte alimentato dalla crescente domanda di manodopera nelle zone rurali, spinta dalle 

trasformazioni economiche e sociali dell’epoca. La crisi economica e le trasformazioni industriali 

hanno inciso significativamente sul tessuto occupazionale, portando a una ristrutturazione delle 

attività produttive e a una riduzione delle opportunità lavorative nei settori tradizionali. In questo 

contesto, il settore agricolo ha rappresentato un importante rifugio occupazionale per molti 

immigrati, offrendo loro lavoro stagionale e spesso a basso costo. Tuttavia, va sottolineato anche che 

l’accesso al mercato del lavoro agricolo non è stato privo di sfide e conflitti, poiché la presenza di 

lavoratori stranieri ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della società italiana, alimentando 

dibattiti sulle politiche migratorie e sulle condizioni di lavoro137. 

In correlazione a quanto detto fino ad ora, viene preso in considerazione il pensiero di Antonio 

Ciniero, espresso nel suo testo “Economia flessibile e vite precarie: lavoro e migrazioni nel racconto 

dei cittadini stranieri”, poiché risulta interessante al fine di comprendere al meglio le dinamiche di 

questo fenomeno. La transizione verso un’occupazione più orientata a settori ad alto valore aggiunto 

ha contribuito a una crescente rinuncia da parte della popolazione locale ad assumere ruoli 

considerati meno gratificanti o più gravosi, come quelli associati alle attività agricole. 

Allo stesso tempo però, si verificano situazioni in cui i datori di lavoro incontrano degli ostacoli nella 

ricerca di manodopera italiana disponibile a svolgere mansioni particolarmente faticose. Questa 
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136 Maria C, Macri et al., “Lavoratori nell’agricoltura italia: Dove sono e cosa fanno secondo le cifre ufficiali”, 
Agriregionieuropa, 11, n 55 (2018). https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/55/lavoratori-stranieri-
nellagricoltura-italiana-dove-sono-e-cosa-fanno-secondo (consultato il 03/04/2024) 
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carenza di risorse umane locali disposte ad accettare determinate condizioni lavorative crea quindi 

un vuoto occupazionale che i migranti, desiderosi di migliorare le proprie condizioni economiche, si 

mostrano disposti a colmare138. È infatti cruciale sottolineare come i datori di lavoro abbiano spesso 

tratto vantaggio dall’impiego della manodopera straniera, in quanto questi lavoratori, in genere, non 

avanzano grandi rivendicazioni in termini salariali. Tale dinamica ha infatti contribuito alla creazione 

di un ambiente lavorativo che favorisce l’assunzione di lavoratori migranti, poiché le loro aspettative 

retributive risultano essere più flessibili rispetto a quelle dei lavoratori locali139. 

È altresì importante evidenziare che, in alcuni casi, le imprese agricole si trovano anche ad assumere 

lavoratori stranieri non solo come sostituti alla manodopera locale, ma anche in risposta ad esigenze 

occasionali. Le complessità e le rigidità del mercato del lavoro spesso, infatti, costringono i datori di 

lavoro a ricorrere a questa soluzione al fine di garantire la continuità delle proprie attività, 

contribuendo così alla diversificazione etnica della forza lavoro140. Infatti, è essenziale sottolineare 

che gli immigrati stranieri, a differenza dei lavoratori locali, sono spesso disposti a sopportare 

condizioni di vita che potrebbero essere considerate inaccettabili e incivili, rendendoli una risorsa 

preziosa per i datori di lavoro che cercano una manodopera flessibile e disponibile141. 

In relazione con il contesto delineato, è necessario riconsiderare l’esperienza vissuta da Jerry Masslo, 

la quale è stata esposta nel capitolo antecedente. Come già riportato, nel 1989 Masslo intraprende 

un lavoro nel settore agricolo. In un’intervista che gli viene fatta e che viene riportata dal “Progetto 

Melting Pot Europa” egli afferma quanto segue 

Pensavo di trovare in Italia uno spazio di vita, una ventata di civiltà, un’accoglienza che 

mi permettesse di vivere in pace e di coltivare il sogno di un domani senza barriere né 

pregiudizi. Invece sono deluso. Avere la pelle nera in questo paese è un limite alla 

convivenza civile. Il razzismo è anche qui: è fatto di prepotenze, di soprusi, di violenze 

quotidiane con chi non chiede altro che solidarietà e rispetto. Noi del Terzo Mondo 

stiamo contribuendo allo sviluppo del vostro paese, ma sembra che ciò non abbia alcun 

 

138 Antonio Ciniero, Economia flessibile e vite precarie: lavoro e migrazioni nel racconto dei cittadini stranieri (Napoli: 
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139 Maria I. Macioti and Enrico Pugliese, L’esperienza migratoria: Immigrati e rifugiati in Italia, (Bari: Editori Laterza, 
2010), 86 
140 Ibid., 78-79 
141 Ibid., 85-86 
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peso. Prima o poi qualcuno di noi verrà ammazzato ed allora ci si accorgerà che 

esistiamo142. 

Attraverso le sue parole egli denuncia quindi l’esistenza di un fenomeno razziale, caratterizzato da 

atti di prepotenza, soprusi e violenze quotidiane rivolte soprattutto a chi cerca nient’altro che 

rispetto e solidarietà. Inoltre, Masslo sottolinea anche la contraddizione tra gli arrivi dal cosiddetto 

“Terzo Mondo” che contribuiscono allo sviluppo economico del Paese e la mancanza di 

riconoscimento di tale apporto. In questo contesto quindi, l’analisi di questa testimonianza pone 

l’accento su delle questioni fondamentali che sono legate soprattutto all’integrazione, alla 

percezione dell’altro come diverso e all’equità sociale143. 

2.2.3. Il lavoro domestico 

Per quanto riguarda invece il lavoro domestico nel territorio nazionale, l’immigrazione straniera ha 

assunto una rilevanza significativa, soprattutto per quanto riguarda il ruolo svolto dalle donne 

immigrate in questo settore. Questo gruppo demografico è stato prevalentemente inserito nelle 

famiglie italiane, dove ha svolto mansioni connesse al lavoro domiciliare. Tuttavia, queste 

occupazioni sono spesso caratterizzate da una condizione di irregolarità contrattuale e da una 

mancanza di regolamentazione, esponendo le lavoratrici immigrate al rischio di sfruttamento e 

discriminazione sul luogo di lavoro, con conseguenze significative anche a livello retributivo e 

sociale144. 

Inoltre, è importante notare che le donne immigrate non si limitano al Sud Italia, ma sono presenti 

anche nelle principali città del Nord. Questo punto è molto importante se si considera che l’analisi 

dei settori ambulante e agricolo, che sono stati analizzati precedentemente, ha evidenziato 

principalmente la concentrazione nel Sud del territorio nazionale. L’attività ambulante viene 

principalmente svolta da individui provenienti dal Nord Africa, più vicini quindi alle zone meridionali 

dell’Italia, mentre l’agricoltura predomina nel Mezzogiorno, area che è caratterizzata infatti per una 

maggiore ruralità rispetto al Nord145. 

 

142 Silvia Peirolo, 2020, Jerry Masslo: un raccoglitore di pomodori sudafricano che cambiato l’Italia, in Melting Pot Europa, 
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143 Valerio De Cesaris, and Marco. Impagliazzo (a cura di), L’immigrazione in Italia da Jerry Masslo a oggi, (Milano: Guerini 
e Associati, 2020), Kindle e-book, 86 
144 Francesca Decimo, Quando emigrano le donne: Percorsi e reti femminili della mobilità transnazionale, (Bologna: Il 
Mulino, 2005) 
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Parallelamente, la presenza di donne straniere non solo nel sud Italia, ma anche al nord è spesso 

dovuta al fatto che molte lavoratrici locali preferiscono lasciare il lavoro inerente al settore 

dell’assistenza personale per cercare opportunità migliori altrove, proprio come accade nel lavoro 

agricolo, dove i lavoratori si spostano in altri settori per guadagnare di più. Questo quindi porta le 

famiglie, che necessitano della presenza di questa figura, a sostituire il personale locale con quello 

straniero146. 

In riferimento a ciò, è essenziale affermare che la maggior parte delle donne straniere che lavoravano 

come badanti provenivano soprattutto dalle Filippine, dall’Indonesia e dall’Europa orientale, in 

particolare dall’Ucraina, dalla Romania e dalla Moldavia147. 

In relazione a questo, la diffusione della componente femminile immigrata che ha trovato impiego 

nell’assistenza domiciliare nel Nord è stata favorita dal loro costo di lavoro relativamente basso 

rispetto alle donne locali. Questo avviene soprattutto in relazione alla loro disponibilità ad accettare 

tariffe inferiori e a adattarsi alle condizioni lavorative offerte. Tuttavia, spesso operano in condizioni 

di irregolarità contrattuale o di assenza di regolamentazione, e questo facilita quindi l’assunzione 

informale di lavoratori immigrati, soprattutto nelle grandi città dove esiste una maggiore 

disponibilità di servizi informali148. 

Le donne straniere trovano impiego, quindi, come badanti principalmente a causa della natura stessa 

del lavoro domestico, il quale offre opportunità di occupazione più accessibili rispetto ai settori 

industriali, poiché non richiedono particolari qualifiche professionali e nemmeno una difficoltà a 

livello fisico. Nel contesto dell’Italia di quel periodo, l’occupazione irregolare nel settore domestico 

rappresenta spesso una delle poche alternative disponibili per la componente femminile immigrata, 

sia per la facilità di accesso che per maggiore flessibilità di offerta rispetto ad altri tipi di 

occupazione149. 

In aggiunta a ciò, sono presenti anche ulteriori ostacoli che limitano gli individui stranieri a questo 

tipo di mansioni, quali le barriere linguistiche, la mancanza di riconoscimento delle qualifiche 

professionali estere e le politiche migratorie restrittive. Tutto ciò, infatti, contribuisce a limitare 

l’accesso delle donne immigrate al mercato del lavoro formale, spingendole spesso verso il settore 

 

146 Mara G. Tognetti “Lavoro e immigrazione femminile in Italia: una realtà in mutamento”. In U. Melotti, M. Delle Donne 
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147 Sabrina Marchetti and Anna Di Bartolomeo, “Homes as workplaces at the intersection of migration, care and gender 
regimes”, in Handbook on the Governance and Politics of Migration, ed. Katharina Lenner, Emma Carmel and Regine 
Paul (Edward Elgar, 2021) 304-314 
148 Laura Zanfrini, Introduzione alla sociologia delle migrazioni, (Bari: Editori Laterza, 2016), 103-104 
149 Eloisa Betti, “Gender and Precarious Labor in a Historical Perspective: Italian Women and Precarious Work between 
Fordism and Post-Fordism”, International Labor and Working-Class History, 89, (2016): 64–83. 
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http://www.jstor.org/stable/43956680


 

68 

informale e quindi verso questo tipo di attività lavorativa. Inoltre, la crescente domanda di assistenza 

agli anziani e alle persone non autosufficienti, dovuta all’invecchiamento della popolazione italiana, 

alimenta ulteriormente la richiesta di badanti straniere150. 

In questo contesto, il lavoro nero nel settore domestico rappresenta una via di sopravvivenza per 

molte donne straniere, nonostante le condizioni precarie, lo sfruttamento e la discriminazione151. La 

presenza diffusa di badanti straniere in Italia è quindi il risultato di fattori socioeconomici e politici 

che limitano le loro opportunità lavorative. In aggiunta a ciò, è essenziale fare riferimento al fatto 

che molto spesso, la componente femminile non trova ostacoli per quanto riguarda l’alloggio, in 

quanto essa ha l’opportunità di vivere all’interno della casa del proprio datore di lavoro. In relazione 

a questo quindi, la casa assume un ruolo importante per coloro che lavorano come badanti e addetti 

alle pulizie, in quanto è sia luogo di lavoro che di abitazione. Parallelamente, come affermano Sabrina 

Marchetti e Anna Di Bartolomeo nel loro testo, questo tipo di lavoro può essere anche definito come 

“reproductive labour”, dal momento che questa tipologia di lavoro implica una serie di azioni che 

sono necessarie per la riproduzione degli esseri umani. Infatti, non si fa riferimento solo alla cura 

della persona, ma si tratta anche di cucinare, far nascere e crescere i bambini o prendersi cura della 

casa facendo le pulizie152. 

Inoltre, l’occupazione della componente femminile immigrata nel settore domestico contribuisce a 

rafforzare gli stereotipi di genere e a prolungare disuguaglianze all’interno della società italiana, in 

quanto le donne straniere vengono spesso associate a coloro che si adattano a fare questo tipo di 

lavoro153. Tale fenomeno, seppur spesso trascurato o sottovalutato, costituisce un elemento 

essenziale nell’analisi dell’integrazione e dell’esperienza lavorativa delle comunità straniere nel 

contesto degli anni Ottanta e Novanta del XX secolo, aspetti che verranno ulteriormente approfonditi 

nei successivi sottocapitoli. 

Di fronte a questa ultima affermazione, nell’analisi dell’immigrazione straniera, risulta fondamentale 

concentrare l’attenzione sull’influenza che essa occupa sul mercato del lavoro. Tale fenomeno, 

infatti, comporta apprensioni all’interno della comunità autoctona, manifestandosi attraverso 

convinzioni, quali la possibile sottrazione di lavoro da parte dei cittadini italiani o il timore di una 
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10.1723/3013.30126. (consultato il 28/01/2024) 
152 Sabrina Marchetti and Anna Di Bartolomeo, “Homes as workplaces at the intersection of migration, care and gender 
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concorrenza sleale che potrebbe determinare una riduzione salariale, ma questi aspetti verranno 

analizzati nel successivo sottocapitolo. 
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2.3. Integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro italiano: sfide, dinamiche socioeconomiche 

ed implicazioni 

Come si è visto fino ad ora, questo lasso di tempo è stato caratterizzato, da significative 

trasformazioni socioeconomiche che hanno avuto un impatto rilevante sul tema riguardante 

l’integrazione della popolazione immigrata nel contesto del mercato del lavoro italiano. 

Infatti, durante l’arco temporale considerato, l’immigrazione straniera in Italia ha costituito una 

tematica spesso associata a varie sfide nell’ambito del mercato del lavoro. In effetti, mentre 

l’economia del territorio italiano ha manifestato una crescita significativa in diversi settori, gli 

individui stranieri sono stati spesso reclutati per fronteggiare la domanda di manodopera, 

soprattutto in settori quali l’agricoltura e i servizi, come discusso nei precedenti paragrafi154. 

Tuttavia, l’integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro italiano è stata ostacolata da diversi 

fattori, tra cui le barriere linguistiche, che hanno rappresentato una delle sfide principali 

nell’integrazione degli individui stranieri nel contesto lavorativo. In particolar modo, l’assenza di 

competenze linguistiche adeguate nella lingua del paese ospitante, nel nostro caso l’italiano, ha 

posto la popolazione straniera in una posizione svantaggiata. Questo ostacolo linguistico ha 

notevolmente compresso la loro capacità di comunicare efficacemente non solo con i propri datori 

di lavoro, ma anche con i colleghi locali. Inoltre, tale limitazione ha pertanto comportato un’ampia 

varietà di conseguenze negative, tra cui la riduzione delle opportunità di accesso a impieghi più 

qualificati. Come però già evidenziato in precedenza, ciò ha spesso costretto gli immigrati a doversi 

adattare a lavori più semplici155. 

Un ulteriore ostacolo che gli stranieri sono costretti ad affrontare è rappresentato dalla 

discriminazione da parte dei datori di lavoro, la quale complica notevolmente l’accesso degli 

individui immigrati a impieghi stabili e ben retribuiti nel settore formale dell’economia. Tale 

discriminazione, spesso basata su pregiudizi di origine etnica o nazionale, crea un clima ostile e 

ingiusto che limita le opportunità di carriera degli immigrati e ne compromette la dignità lavorativa. 

Di conseguenza, molti individui stranieri sono stati relegati a lavori precari e mal retribuiti, 

aumentando ulteriormente la loro vulnerabilità e marginalizzazione all’interno del tessuto sociale 

ed economico italiano156. 
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Per quanto riguarda la discussione sull’integrazione degli individui stranieri nel mercato del lavoro, 

emerge l’importante questione della tendenza a trattare gli immigrati come un gruppo omogeneo. 

Tale generalizzazione rischia di negare le differenze individuali e le diverse esperienze di integrazione 

lavorativa. Spesso, infatti, i servizi destinati a sostenere gli immigrati più vulnerabili, quali centri di 

accoglienza o programmi di assistenza sociale, diventano l’unica opzione disponibile per l’intera 

comunità migrante. Questa situazione può quindi portare alla marginalizzazione prolungata di 

persone che potrebbero integrarsi con successo nel mercato del lavoro. Ad esempio, la prolungata 

permanenza degli stranieri nei centri di accoglienza oltre le effettive necessità può contribuire a 

consolidare uno stato di dipendenza e a compromettere l’autonomia economica degli immigrati. 

Questo non ha solo una ripercussione negativa nell’individuo immigrante, ma influenza 

negativamente anche la percezione che la popolazione locale ha nei confronti degli stranieri, 

alimentando pregiudizi e sfidando gli sforzi di integrazione sociale ed economica. In merito a ciò, si 

evidenzia la complessità delle politiche e delle pratiche riguardanti l’accoglienza e l’integrazione degli 

immigrati, le quali possono influenzare in maniera significativa il loro inserimento nel mercato del 

lavoro e la percezione che la società di accoglienza ha nei loro confronti157. 

Di conseguenza, è evidente che questa situazione può comportare a un impatto sfavorevole per 

quanto riguarda il pensiero che la popolazione italiana ha nei confronti di coloro che giungono da 

altre nazioni. Inoltre, questo fenomeno si manifesta attraverso molte sfumature, tra cui i pregiudizi 

culturali e le sfide economiche. La popolazione italiana, infatti, percepisce gli stranieri in maniera 

negativa, in quanto vi è una scarsa conoscenza a livello interculturale, una larga diffusione di 

stereotipi all’interno della società e una forte competizione per i posti di lavoro. Inoltre, questi fattori 

molto spesso contribuiscono a creare un clima di ostilità da parte degli individui locali nei confronti 

degli stranieri, ostacolando quindi il processo di inserimento all’interno della società.158. 

Inoltre, va sottolineato che il costo sociale derivante dalla presenza degli stranieri può manifestarsi 

in diverse forme, tra cui l’aumento delle tensioni interne alla comunità e la percezione di una 

minaccia alla stabilità economica e sociale. Questo, quindi può portare a richieste di restrizioni 

sull’immigrazione e a politiche di esclusione, che a loro volta possono aggravare la marginalizzazione 

degli individui immigrati e compromettere ulteriormente il loro inserimento nella società italiana. 

Pertanto, sarebbe importante affrontare in modo efficace queste dinamiche complesse attraverso 

 

157 Giovanna Zincone, Uno schermo contro il razzismo: Per una politica dei diritti utili, (Roma: Donzelli Editore, 1994), 25 
158 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, (Bologna: Il Mulino, 2023), 305-308 
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delle politiche inclusive, educazione interculturale, al fine di favorire una coesione sociale e 

un’accoglienza consapevole degli stranieri nel tessuto sociale italiano159. 

Parallelamente, l’immigrazione straniera ha anche innescato una serie di sentimenti razziali e 

xenofobi all’interno della società italiana. Questi sentimenti hanno radici profonde che possono 

essere riscontrate in una serie di fattori storici, sociali ed economici che hanno modellato la 

percezione e le reazioni della popolazione autoctona nei confronti degli stranieri. Difatti, facendo 

riferimento a Max Weber, autore classico della sociologia, l’ostilità razziale si connette a processi di 

mutamento sociale che suscitano in alcune componenti della società la paura di un possibile 

declassamento160. In particolare, come abbiamo visto all’inizio di questo capitolo, durante gli anni 

Ottanta e Novanta del Novecento, l’Italia ha sperimentato significative trasformazioni economiche e 

sociali che hanno contribuito ad accrescere le azioni ostili che cambiavano a seconda delle persone 

con cui si aveva a che fare161. 

Proprio per questo motivo, l’aumento della popolazione straniera in questo lasso temporale ha 

portato alla nascita di timori e preoccupazioni tra la popolazione italiana, soprattutto in un contesto 

di crescente disoccupazione e di incertezza economica. Gli immigrati sono stati spesso visti come 

una minaccia all’occupazione e alla stabilità economica degli italiani nativi, alimentando così la 

percezione di competizione per risorse limitate, inclusi posti di lavoro, come affermato anche nei 

paragrafi precedenti. Inoltre, la paura del cambiamento e della perdita di privilegi ha contribuito 

ulteriormente a consolidare questi stereotipi e pregiudizi nei confronti degli stranieri, alimentando 

così l’ostilità razziale di cui parla Weber162. 

In aggiunta a questo e in tale contesto, durante questo arco temporale, emerge quindi, come 

accennato nel precedente paragrafo, il fenomeno della xenofobia. Essa si manifesta come qualcosa 

di complesso, influenzato da vari fattori sia socioeconomici che politici. Durante questo periodo, 

l’atteggiamento di rifiuto o di paura verso gli stranieri si intensifica in risposta soprattutto a una serie 

di eventi chiave che caratterizzano il decennio. Inoltre, la crisi economica di cui si è discusso 

precedentemente contribuisce in larga scala alla formazione di sentimenti xenofobi da parte della 

popolazione locale. Non solo, gli immigrati, come si nota nel paragrafo precedente, sono spesso 

 

159 Erika Cellini and Roberto Fideli, “Gli indicatori di integrazione degli immigrati in Italia. Alcune riflessioni concettuali e 
di metodo”, Quaderni di sociologia, 28 (2002): 60-84, http://journals.openedition.org/qds/1345 (consultato il 
28/01/2024) 
160 Patrizia Laurano, “Max Weber e la «questione razziale»”, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», Vol. 10, n. 
20, (2020), 29-40 
161 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, (Bologna: Il Mulino, 2023), 308-309 
162 Alessandro Salvini and Diego Romaioli, “Migranti: integrazione identitaria e resistenze al cambiamento”, Scienze 
dell’interazione, 1-2, (2016): 8-19. 
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identificati come una minaccia all’occupazione e alla stabilità economica della popolazione natia, 

aumentando quindi l’antipatia nei loro confronti163. 

Allo stesso tempo, è essenziale riconoscere anche che il sentimento della xenofobia non può essere 

inteso in maniera isolata. Con questo si intende che bisogna inserirla in un contesto molto più ampio 

che comprende altri aspetti, quali l’economia e la politica che insieme creano una serie di reazioni 

all’interno della società nei confronti degli immigrati. 

Tuttavia, l’incremento dell’immigrazione non avviene senza suscitare reazioni nella popolazione 

autoctona. L’emergere di sentimenti xenofobi, infatti, può essere interpretato come una risposta alle 

dinamiche economiche e sociali in atto. La percezione di una concorrenza per le risorse e le 

opportunità lavorative, insieme a cambiamenti culturali, contribuisce ad alimentare atteggiamenti 

di diffidenza e, in alcuni casi, di aperta ostilità nei confronti degli immigrati. Parallelamente a questi 

sviluppi, si assiste anche all’emergere di pregiudizi e stereotipi nei confronti degli individui stranieri. 

Questi stereotipi, spesso basati su generalizzazioni e semplificazioni eccessive, tendono a perpetuare 

visioni distorte della realtà e contribuiscono a consolidare una percezione negativa degli immigrati. 

L’analisi di questi pregiudizi può, inoltre, rilevare aspetti profondamente radicati nella psiche 

collettiva, derivanti da processi di “alterità” e costruzione di identità nazionali164. 

In relazione a ciò, spesso si diffonde tra i cittadini locali anche una percezione che gli immigrati 

possano essere dei possibili delinquenti o criminali, in quanto la società italiana è piena di cliché, 

che minacciano l’integrità individuale di queste persone. Tutti questi preconcetti, diffusi all’interno 

della nazione, spesso ostacolano l’identificazione del soggetto straniero in quanto individuo, 

contribuendo quindi a una categorizzazione generalizzata e discriminatoria. A tal proposito, molti 

soggetti migranti vengono etichettati come persone che compiono delle attività criminali. Questo 

può quindi essere interpretato come una negazione dell’identità individuale, poiché gli italiani non 

sempre sembrano propensi a riconoscere la diversità di ogni singolo individuo straniero. Di 

conseguenza, tale fenomeno si evidenzia anche attraverso delle espressioni quali “vu cumpra”, la 

quale, sebbene in origine facesse riferimento al lavoro dei venditori ambulanti, come visto 

precedentemente, assume spesso una connotazione negativa165. 

In aggiunta, la popolazione locale talvolta fa riferimento a questi individui utilizzando termini, quali 

“extracomunitario” o “clandestino”, per riferirsi alla popolazione straniera che giunge nel territorio 

 

163 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, (Bologna: Il Mulino, 2023), 307 
164 Ibid., 306-307 
165 Alessandro Salvini and Diego Romaioli, “Migranti: integrazione identitaria e resistenze al cambiamento”, Scienze 
dell’interazione, 1-2, (2016): 8-19. 
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nazionale e, in questo modo, contribuisce ad enfatizzare una visione omogenea e stereotipata di 

queste comunità. Tutti questi appellativi però rischiano di limitare la comprensione della complessità 

delle storie individuali e delle sfide che gli immigrati sono costretti ad affrontare durante il loro 

percorso di integrazione166. Difatti, quando si utilizza la parola “extracomunitario”, non si fa 

riferimento a un individuo che proviene, per esempio, dall’America, bensì a una minoranza che non 

è ben vista dalla popolazione ospitante167. 

In relazione a ciò, è necessario approfondire ulteriormente il ruolo cruciale che l’integrazione svolge 

nel contesto che viene trattato in questo elaborato. Essa, infatti, gioca un ruolo fondamentale 

nell’aiutare le persone migranti a adattarsi alla vita sociale ed economica del nuovo paese in cui si 

stabiliscono. A questo proposito, il professore Luis Fernando Beneduzi, nel suo saggio “Fear, 

intolerance, resignation: some readings on contemporary immigration in Italy”, che si occupa di 

analizzare il fenomeno dell’immigrazione in Italia prendendo anche in riferimento persone 

provenienti dall’America Latina, sottolinea che, nel contesto dell’integrazione, non si presume mai 

che gli individui che giungono nel paese di destinazione possono portare con sé la propria cultura di 

origine, che dovrebbe invece essere parte integrante del processo di interazione sociale. Egli inoltre 

aggiunge che di conseguenza, il processo di integrazione non si occupa di valutare il contributo 

dell’immigrato alla collettività che lo accoglie, né dell’arricchimento culturale e sociale che è il 

risultato del fenomeno dell’immigrazione168. 

In merito a ciò, nel tentativo di comprendere appieno la correlazione tra l’integrazione e il mondo 

del lavoro, è essenziale considerare come l’inclusione sociale favorisca la partecipazione attiva degli 

individui stranieri nella sfera occupazionale. L’integrazione, quindi, non deve essere concepita come 

un processo unidirezionale di assimilazione, ma piuttosto come un dialogo reciproco tra la cultura di 

origine e quella del paese ospitante. Tale dialogo costituisce quindi, una fonte di arricchimento per 

entrambe le parti coinvolte, contribuendo anche a superare eventuali barriere culturali e linguistiche 

che possono ostacolare la piena partecipazione al mondo del lavoro169. 

Sulla base dell’ultima affermazione, quando si affronta il tema dell’integrazione nel contesto 

lavorativo, è possibile esaminare gli aspetti legati all’identità e all’adattamento. L’integrazione sul 

luogo di lavoro non si limita infatti, solamente all’inclusione formale di individui provenienti da 

 

166 Laura Zanfrini, Introduzione alla sociologia delle migrazioni, (Roma: Editori Laterza, 2016), 17-18 
167 Elena  Benelli, “Migration discourses in Italy”, Conserveries mémorielles, 13, (2013). 
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168 Luis. F. Beneduzi, “Fear, intolerance, resignation: some readings on contemporary immigration in Italy”, Tempo e 
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diverse sfere sociali, culturali o demografiche, ma coinvolge anche la loro capacità di sviluppare una 

connessione con l’ambiente lavorativo. 

L’identità gioca quindi un ruolo fondamentale in questo contesto, poiché gli individui portano con sé 

una serie di caratteristiche personali, culturali e sociali che influenzano la loro percezione di sé stessi 

e il modo in cui si relazionano con gli altri nell’ambito professionale. Inoltre, il professor Beneduzi, 

nel suo saggio, focalizza la sua analisi sull’importanza dell’integrazione quale mezzo efficace per 

mitigare la paura derivante dalla percezione di non essere accolti e riconosciuti all’interno di una 

comunità. Questa prospettiva trova anche riscontro nell’intervista condotta con Helena, una 

migrante brasiliana, la quale sostiene che, ai fini di sentirsi pienamente inserita nella società 

ospitante, è fondamentale condividere con gli altri non tanto i propri interessi, quanto invece quelli 

intrinseci ai membri autoctoni. Infatti, secondo lei, attraverso l’uso di tale approccio si mira a 

garantire l’accettazione da parte della popolazione natia170. 

Sulla base di quanto è appena stato affermato, è importante sottolineare che tutto questo discorso 

fa riferimento al binomio identità-alterità. Difatti, questa correlazione, specialmente nell’ambito 

dell’inserimento degli individui stranieri nel mercato del lavoro, ricopre un ruolo fondamentale. Esso 

assume particolare importanza, poiché gli individui migranti, nel tentativo di inserirsi nel contesto 

lavorativo italiano, spesso si confrontano con forme di alterità quali pregiudizi, discriminazioni e 

distanziamento da parte dei lavoratori autoctoni, che possono percepirli come degli ostacoli anziché 

come una parte integrante della comunità lavorativa. Pertanto, comprendere e affrontare le 

dinamiche riguardanti l’identità e l’alterità diventa essenziale per promuovere un’efficace 

integrazione nel mercato del lavoro e anche per contrastare le barriere che ostacolano il pieno 

coinvolgimento dei migranti nella società italiana171. 

Nonostante questo, si può notare come le dinamiche riguardanti il binomio identità-alterità non 

siano separate dalle realtà economiche che caratterizzano il mercato del lavoro italiano. Gli 

immigrati, infatti, che cercano di inserirsi in questa società spesso si trovano a dover affrontare non 

solo delle barriere a livello sociale e culturale, ma anche delle sfide legate soprattutto alla 

distribuzione del lavoro. In questo caso, l’interazione dell’identità e dell’alterità si riflette non solo 

all’interno del mercato occupazionale ma anche per quanto riguarda la retribuzione che coinvolge 

sia la popolazione straniera che quella locale. Inoltre, l’aumento dell’offerta di manodopera 

 

170 Luis. F. Beneduzi, “Fear, intolerance, resignation: some readings on contemporary immigration in Italy”, Tempo e 
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immigrata, talvolta, può incidere sui livelli salariali e sulle opportunità di lavoro disponibili per i 

lavoratori locali, portando quindi a una ridefinizione delle dinamiche occupazionali e retributive172. 

A tal proposito, si ritiene fondamentale comprendere appieno le complesse interazioni che ci sono 

tra identità, alterità ed economia, dal momento che è necessario sostenere una efficace 

integrazione, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale, degli immigrati per quanto 

concerne il mercato del lavoro nazionale. 

Parallelamente agli argomenti esaminati fino ad ora, è importante osservare la relazione che vi è tra 

lo straniero che vuole integrarsi nella società ospitante e l’atteggiamento negativo che potrebbe 

essere manifestato da alcuni membri della comunità locale. A tal proposito, Nicola Daniele Coniglio, 

nel suo contributo intitolato “Economia italiana e immigrazione: il valore della diversità” all’interno 

dell’opera “L’immigrazione in Italia da Jerry Masslo a oggi”, sostiene che un eccesso di manodopera 

potrebbe effettivamente comportare una diminuzione dei salari e una riduzione delle opportunità 

di lavoro per i lavoratori autoctoni. Questo fenomeno è quindi il risultato dell’applicazione della legge 

della domanda e dell’offerta nel contesto del mercato del lavoro: un aumento dell’offerta senza una 

corrispondente crescita della domanda può portare a una diminuzione dei salari o a una riduzione 

del numero di occupati173. 
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2.4. Conclusione 

L’analisi condotta nel corso di questo capitolo mette in luce la complessità delle dinamiche che 

caratterizzano il rapporto tra gli individui immigrati e il mercato del lavoro in Italia durante gli anni 

Ottanta e Novanta del XX secolo. Si è osservato come, in un contesto socioeconomico in cui 

l’immigrazione straniera viene spesso percepita come una minaccia o un’intrusione, gli immigrati si 

trovino ad affrontare molteplici ostacoli nel loro percorso di inserimento lavorativo. 

Inizialmente, è stata condotta un’analisi dettagliata del contesto socioeconomico in cui l’Italia si è 

trovata immersa durante il periodo di tempo preso in esame. Questo approfondimento è stato 

essenziale per consentire al lettore di acquisire una comprensione approfondita delle condizioni 

prevalenti nel mercato del lavoro. Grazie a ciò, si è potuto constatare che l’economia italiana stava 

versando in una fase di difficoltà, caratterizzata da una crescente necessità di manodopera 

aggiuntiva da parte della popolazione locale e per questo motivo è stato necessario assumere 

personale straniero. 

Inoltre, una delle problematiche centrali emerse durante questo studio ha riguardato soprattutto la 

presenza del lavoro nero in quegli anni, nonostante le regolarizzazioni fatte al fine di evitare 

irregolarità, non solo per quanto riguarda la presenza straniera nel territorio italiano, ma anche per 

garantire che il lavoro degli stranieri fosse conforme alle leggi italiane. Infatti, questa forma di 

occupazione, caratterizzata dall’assenza di regolamentazione e dalla mancanza di tutele per i 

lavoratori, ha rappresentato un importante fenomeno sociale ed economico. In merito a ciò, è stato 

oggetto di indagine un trittico di settori predominanti, quali l’ambulante, l’agricolo e il domestico. 

Infine, è emerso come la popolazione straniera fosse soggetta a discriminazioni e ingiustizie nel 

mondo del lavoro durante gli anni Ottanta e Novanta in Italia. Infatti, si è potuto notare che questi 

individui hanno incontrato spesso limitate opportunità di accesso e hanno ricevuto retribuzioni 

inferiori rispetto ai colleghi locali, soprattutto in particolari categorie. Questa disparità viene quindi 

alimentata da pregiudizi sia culturali che sociali, contribuendo a creare un clima di esclusione e di 

marginalizzazione. Proprio per questo motivo, è stato sottolineato il fatto che l’integrazione degli 

stranieri nel mercato del lavoro è strettamente legata alla percezione dei lavoratori locali, i quali 

spesso manifestano sentimenti di ostilità nei confronti degli immigrati. Di conseguenza, è stato 

necessario affrontare anche il fenomeno della xenofobia e il suo impatto sull’inserimento degli 

stranieri. Infatti, la presenza di tale ostilità ha ostacolato in modo significativo il processo di 

integrazione e ha rappresentato una sfida molto importante da superare per promuovere un 

ambiente lavorativo inclusivo ed equo. 
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3. La popolazione straniera e il Veneto negli anni Novanta del XX secolo 

Dopo aver delineato il quadro generale del processo migratorio e successivamente condotto 

un’analisi del fenomeno, con particolare riferimento alla correlazione intrinseca tra migrazione e 

mercato del lavoro a livello nazionale, giungiamo ora a un’approfondita esplorazione di tale tematica 

focalizzata sulla regione Veneto nel decennio degli anni Novanta del XX secolo. 

Come è stato fatto nel precedente capitolo, anche qui ci si prefigge di condurre un’analisi del 

contesto economico che caratterizza il Veneto negli anni Novanta. Questo approfondimento mira a 

fornire al lettore un quadro complessivo della situazione economica dell’epoca, consentendogli di 

comprendere meglio le ragioni che hanno spinto gli immigrati stranieri a stabilirsi specificamente in 

questa regione al momento del loro arrivo nel territorio nazionale. 

In relazione a ciò, vengono analizzati i dati demografici che riguardano gli individui stranieri presenti 

nell’area geografica del Veneto. Questa analisi riveste un ruolo di primaria importanza al fine di 

comprendere appieno la complessità e le dinamiche dell’immigrazione straniera nella regione 

durante il periodo che si prende in considerazione. Difatti, attraverso un esame di questi dati, è 

possibile tracciare un quadro dettagliato della composizione etnica, della distribuzione territoriale e 

delle tendenze migratorie degli individui provenienti da contesti non locali. Inoltre, è essenziale 

anche esaminare le motivazioni che hanno spinto tali individui a intraprendere il percorso migratorio 

verso il Veneto. Questo aspetto è fondamentale, dal momento che le cause possono variare a 

seconda del luogo di origine della popolazione migratoria. Infatti, i motivi, come già visto 

precedentemente, possono essere dei più vari: da un’instabilità politica ed economica presente nei 

paesi di origine alla sola ricerca di opportunità lavorative e di un miglioramento delle condizioni di 

vita. 

In seguito, si procede con un’analisi dettagliata della correlazione tra il mercato del lavoro e la 

componente straniera. A tal proposito, infatti, si vuole far comprendere al lettore, mediante anche 

l’utilizzo di dati ISTAT, in quali settori gli immigrati hanno trovato un’occupazione che permettesse 

loro di poter vivere in maniera dignitosa. Inoltre, questa indagine vuole anche dimostrare il tipo di 

rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero. Infatti, come dimostrato nel precedente 

capitolo, molto spesso i titolari devono adattarsi alla forza lavoro straniera, malgrado possano esserci 

dei pregiudizi nei loro confronti, dovuti molto spesso alla percezione che li identifica come persone 

che non hanno voglia di mettersi in gioco. 

In aggiunta a quanto detto, nel corso di questo studio, si propone di esplorare la risposta della 

comunità veneta nei confronti degli immigrati stranieri, ponendo l’accento sull’integrazione o sulle 

eventuali difficoltà incontrate dagli immigrati stessi. È cruciale capire quindi se gli individui stranieri 
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hanno conseguito una piena integrazione nel tessuto sociale o, al contrario, hanno incontrato degli 

ostacoli, come era avvenuto nel resto del territorio nazionale durante gli anni precedenti. Difatti, è 

noto che, nonostante la vasta presenza degli stranieri nel territorio italiano, durante gli anni Novanta 

del XX secolo, si riscontrino ancora consistenti resistenze all’accoglienza da parte della popolazione 

natia. Tali ostilità spesso derivano da una scarsa predisposizione alla diversità e alla 

multiculturalità174. 

Infine, questa analisi sarà arricchita mediante l’inclusione di interviste condotte durante il processo 

di redazione del presente elaborato. Le interviste, accuratamente selezionate per rappresentare una 

varietà di prospettive ed esperienze diverse, offriranno un’ulteriore comprensione al nostro studio 

sull’esperienza vissuta dagli immigrati stranieri nel momento in cui sono giunti nel territorio 

regionale. Difatti, attraverso queste conversazioni dirette con gli individui coinvolti, ci si propone di 

catturare le loro voci, percezioni, al fine di integrare le analisi con delle testimonianze autentiche e 

pertinenti. 
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3.1. Il contesto economico in Veneto durante gli anni Novanta 

Nel capitolo precedente, è stato esaminato il contesto socioeconomico della penisola italiana 

durante gli anni Ottanta e Novanta del XX secolo. Tuttavia, risulta ora necessario concentrare 

l’attenzione su tale contesto a livello però regionale, con un particolare riferimento agli anni Novanta 

e alla regione del Veneto. 

Durante questo periodo, come già indicato nel capitolo precedente, l’economia nazionale italiana ha 

affrontato una crisi finanziaria significativa, dovuta a vari fattori concomitanti. Tra questi, si 

evidenziano l’aumento del debito pubblico e la diminuzione della competitività delle imprese italiane 

sui mercati internazionali. In parallelo, si è verificato un notevole incremento dei flussi migratori 

verso il nostro Paese, che ha avuto un impatto rilevante sia sul mercato del lavoro sia sulla struttura 

demografica del paese. 

Innanzitutto, è fondamentale sottolineare che la regione Veneto rappresenta una delle aree più 

ricche dal punto di vista economico in Italia175. Tuttavia, l’andamento economico di questa regione 

nel periodo considerato non si distingue significativamente da quello del resto del territorio 

nazionale. È importante però evidenziare che, dalla fine degli anni Ottanta fino alla prima metà degli 

anni Novanta, l’Europa ha vissuto eventi di rilevanza storica che hanno influenzato notevolmente 

l’andamento socioeconomico dell’Italia. Tra di essi spiccano soprattutto la caduta del Muro di Berlino 

e la conseguente riunificazione della Germania, le Guerre dei Balcani e la dissoluzione dell’Unione 

Sovietica176. Questi avvenimenti hanno quindi spinto molti individui stranieri a emigrare verso l’Italia, 

con una particolare preferenza per il Veneto. Tuttavia, questo aspetto verrà approfondito nei 

paragrafi successivi, quando si analizzerà la presenza straniera nel territorio veneto. 

Alla fine degli anni Ottanta del XX secolo, l’economia veneta ha registrato un importante sviluppo 

nel settore meccanico. Questo progresso è stato caratterizzato da una crescita industriale sostenuta 

e da una notevole innovazione tecnologica, elementi che hanno consolidato la regione come uno 

dei principali poli industriali italiani. Il settore meccanico, in particolare, ha beneficiato di 

investimenti mirati e dell’adozione di processi produttivi avanzati, favorendo così l’espansione delle 

imprese locali e un aumento dell’occupazione. Questa condizione ha quindi creato un ambiente 

 

175 Patrizia Luongo, “Case study. The Veneto Region”, CoesioNet, June 2011, p.9, 
https://www.sciencespo.fr/coesionet/sites/default/files/Case%20Study_Veneto.pdf, (consultato il 02/05/2024) 
176 Statistical Report 2009. Veneto: sharing and comparing facts, Regione del Veneto, 
https://statistica.regione.veneto.it/ENG/Pubblicazioni/RapportoStatistico2009/Capitolo01b.jsp (consultato il 
02/05/2024) 

https://www.sciencespo.fr/coesionet/sites/default/files/Case%20Study_Veneto.pdf
https://statistica.regione.veneto.it/ENG/Pubblicazioni/RapportoStatistico2009/Capitolo01b.jsp
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favorevole per l’integrazione nel mercato del lavoro, offrendo maggiori opportunità di impiego in un 

settore in continua evoluzione177. 

Inoltre, è essenziale sottolineare che questo sviluppo è avvenuto anche grazie alla formazione di 

piccole imprese nel territorio veneto che sono state distribuite all’interno dei distretti. Questi ultimi 

costituiscono il cuore del funzionamento del mercato del lavoro veneto, in quanto si caratterizzano 

per la specializzazione in determinati settori dell’industria. Essi hanno infatti il compito di produrre i 

beni di consumo durevoli, come per esempio quelli inerenti all’abbigliamento, alle calzature, ai 

tessuti e alle pelli. Inoltre, all’interno di queste imprese talvolta si produco anche gli strumenti che 

vengono utilizzati per la produzione del singolo prodotto178. 

Parallelamente, dalla fine degli anni Ottanta alla fine del decennio successivo, il Veneto ha registrato 

una crescita del PIL, che si è collocata al primo posto tra le regioni italiane, motivo per cui questa 

regione è considerata una delle più ricche d’Italia. Tuttavia, durante il decennio degli anni Novanta, 

nel contesto internazionale si è verificata una depressione economica, aggravata da vari problemi 

globali. Nonostante ciò, il Veneto ha dimostrato una notevole capacità di adattamento rispetto al 

resto dell’Italia, distinguendosi per una maggiore prevenzione economica e riuscendo a sfruttare in 

modo più efficace le opportunità di ripresa anche nei periodi di crisi179. 

Inoltre, come evidenziato all’inizio del capitolo precedente, questo periodo è stato caratterizzato da 

una significativa recessione economica. Sebbene ci si potesse aspettare un rallentamento generale 

dell’economia nazionale, il Veneto è riuscito a limitare gli impatti in modo più efficace rispetto ad 

altre regioni italiane. Questo fattore ha quindi contribuito alla sua maggiore capacità di ripresa, 

evidenziata anche dalla crescita del PIL, la quale è stata superiore rispetto al resto del territorio 

nazionale180. 

In relazione a questo, nonostante la recessione economica avesse colpito duramente molte aree 

d’Italia, la regione Veneto è riuscita a dimostrare una notevole difesa, grazie anche a una serie di 

fattori che hanno contribuito a rendere la regione meno vulnerabile agli aspetti negativi della 

depressione. Infatti, uno di questi fattori è stata la struttura economica diversificata del territorio 

veneto, in quanto includeva una combinazione di agricoltura, industria manifatturiera e servizi. 

 

177 Giuseppe Tattara and Bruno Anastasia, “How was that the Veneto region became so rich? Time and causes of a recent 
success”, Munich Personal RePEc Archive, 18458, (2009) 
178 Ibid, 
179Regione del Veneto, Statistical Report 2009. Veneto: sharing and comparing facts, 
https://statistica.regione.veneto.it/ENG/Pubblicazioni/RapportoStatistico2009/Capitolo01b.jsp (consultato il 
02/05/2024) 
180 Giuseppe Tattara and Bruno Anastasia, “How was that the Veneto region became so rich? Time and causes of a recent 
success”, Munich Personal RePEc Archive, 18458, (2009) 

https://statistica.regione.veneto.it/ENG/Pubblicazioni/RapportoStatistico2009/Capitolo01b.jsp
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Questa organizzazione ha permesso di conseguenza alla regione di compensare le perdite in alcuni 

settori con rendimenti positivi in altri181. 

In particolare, l’industria manifatturiera veneta, nota per la sua flessibilità e capacità di innovazione, 

ha giocato un ruolo cruciale. Le piccole e le medie imprese della regione, spesso gestite a livello 

familiare, hanno dimostrato una sorprendente capacità di adattamento alle nuove condizioni di 

mercato, adottando tecnologie avanzate e migliorando l’efficienza produttiva. Questo ha consentito 

loro non solo di sopravvivere durante la recessione, ma anche di emergere più forti e competitive182. 

A tal proposito, è essenziale sottolineare che l’economia veneta si è evoluta anche grazie al 

fenomeno delle esportazioni della merce prodotta all’interno del territorio veneto verso le aree 

dell’Europa orientale. Grazie quindi ai distretti che favoriscono la vendita all’estero, è stato possibile 

notare anche un investimento maggiore nei macchinari e nelle attrezzature, poiché bisognava 

produrre di più183. 

Un altro aspetto fondamentale da prendere in considerazione riguarda il dinamismo del mercato del 

lavoro veneto. Infatti, nonostante le difficoltà economiche che si potevano presentare, come per 

esempio il deprezzamento del cambio della lira che poteva comportare a un costo maggiore dei 

macchinari da importare, il Veneto ha continuato durante tutto il periodo ad attrarre forza lavoro, 

soprattutto immigrati stranieri, che hanno contribuito a mantenere viva l’attività produttiva e a 

sostenere la domanda interna. I soggetti stranieri sono stati, la maggior parte delle volte, impiegati 

in settori quali l’agricoltura, l’edilizia e nei servizi e proprio questo ha rappresentato una risorsa 

importante, dal momento che hanno fornito la manodopera necessaria e hanno anche aiutato a 

contenere i costi del lavoro184. 

Dopo una breve esposizione della situazione economica che caratterizzava il Veneto nel periodo di 

tempo preso in esame, i paragrafi successivi approfondiranno il tema centrale di questo elaborato: 

l’immigrazione straniera e il mercato del lavoro in questa area geografica integrando il tutto con delle 

testimonianze di persone straniere. 

  

 

181 Regione del Veneto, Statistical Report 2009. Veneto: sharing and comparing facts, 
https://statistica.regione.veneto.it/ENG/Pubblicazioni/RapportoStatistico2009/Capitolo01b.jsp (consultato il 
02/05/2024) 
182 Giuseppe Tattara and Bruno Anastasia, “How was that the Veneto region became so rich? Time and causes of a recent 
success”, Munich Personal RePEc Archive, 18458, (2009) 
183 Ibid. 
184 Unioncamere del Veneto e Camere di Commercio del Veneto (a cura di), Il Veneto dei servizi. Rapporto sulla 
terziarizzazione dell’economia regionale, Centro studi e ricerche economiche e sociali, (2007) 

https://statistica.regione.veneto.it/ENG/Pubblicazioni/RapportoStatistico2009/Capitolo01b.jsp


 

84 

3.2. La situazione demografica in Veneto 

Come evidenziato nei capitoli precedenti, l’Italia ha registrato un significativo incremento della 

popolazione straniera durante la seconda metà del XX secolo. In questo contesto, è essenziale 

analizzare l’evoluzione demografica nella regione del Veneto, che non è stata tra le prime aree a 

sperimentare una consistente presenza straniera nei flussi migratori. Difatti, la maggior parte degli 

immigrati ha iniziato a stabilirsi in questa area geografica principalmente a partire dagli anni 

Novanta185. Questa evoluzione demografica si inserisce quindi in un contesto socioeconomico che si 

caratterizza per una crescente domanda di manodopera, soprattutto per quanto riguarda i settori 

industriali e agricoli. 

In merito a questo, la regione del Veneto è una delle aree italiane che presenta un alto numero di 

individui stranieri all’interno del territorio regionale186. Questo fenomeno è strettamente legato alla 

solidità economica della regione che, come discusso nei paragrafi precedenti, ha dimostrato una 

notevole forza durante la recessione nazionale degli anni Novanta. Contrariamente alla tendenza 

generale del paese, il Veneto è riuscito non solo a mantenere la propria stabilità economica, ma 

anche a ottenere una crescita del PIL del 5%, attirando così un numero significativo di immigrati alla 

ricerca di migliori opportunità lavorative187. 

Quanto detto è visibile soprattutto dalla tabella sottostante che evidenzia la situazione demografica 

della popolazione straniera nelle regioni italiane per gli anni 1991 e 2001, con una particolare 

attenzione al Veneto, area di analisi di tale capitolo. Infatti, attraverso l’osservazione dei dati forniti 

dall’ISTAT, si possono dimostrare diverse tendenze e fenomeni riguardanti il flusso migratorio nel 

nostro territorio durante questo arco temporale. Inoltre, i dati mostrano un incremento 

esponenziale della popolazione straniera in Veneto, passando da 25.471 individui nel 1991 a 153.074 

nel 2001188. Questo rappresenta un aumento di oltre sei volte il numero iniziale in soli 10 anni. In 

aggiunta, è possibile anche osservare che il tasso di crescita di immigrati è tra i più alti, dal momento 

che se facessimo un paragone con altre regioni, ad esempio la Lombardia, questa, pur avendo un 

incremento assoluto maggiore non mostra una crescita così proporzionale come il Veneto. 

 

185 Regione del Veneto, Immigrati nel Veneto: lavoratori senza casa?, (Venezia: Coses, 1995), 7 
186 Adriano Cancellieri, Giovanna. Marconi, and Stefania. Tonin, Migrazioni, politiche e territorio in Veneto, Cattedra 
UNESCO SSIIM, 2014. http://www.unescochair-iuav.it/wp-content/uploads/2015/01/UR-VE_rapp1_def.pdf  
187 Giuseppe Tattara and Bruno Anastasia, “How was that the Veneto region became so rich? Time and causes of a recent 
success”, Munich Personal RePEc Archive, 18458, (2009) 
188 ISTAT, Serie Storiche, Popolazione, tav. 2.13, 
https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_c
entofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034
d4c6ba123  

http://www.unescochair-iuav.it/wp-content/uploads/2015/01/UR-VE_rapp1_def.pdf
https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123
https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123
https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123
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 1991 2001 

Lombardia 77.298 319.564 

Veneto 25.471 153.074 

Lazio 61.345 151.567 

Emilia-Romagna 28.762 135.453 

Piemonte 24.709 110.402 

Toscana 28.059 108.702 

Sicilia 24.939 49.399 

Marche 7.485 45.668 

Campania 16.691 40.430 

Friuli-Venezia Giulia 9.122 38.122 

Liguria 11.125 35.950 

Trentino-Alto Adige 7.897 30.326 

Puglia 8.925 30.161 

Umbria 5.578 27.266 

Abruzzo 5.414 21.399 

Calabria 4.899 18.017 

Sardegna 5.491 10.755 

Basilicata 910 3.416 

Valle D’Aosta 765 2.630 

Molise 974 2.588 

Tabella 2 - Situazione demografica straniera per regione189 

Dall’analisi demografica straniera suddivisa per regioni, è essenziale anche fare una statistica 

riguardante l’andamento dei flussi migratori in Veneto prendendo in considerazione tutti gli anni 

Novanta, al fine di poter verificare come si è evoluta l’immigrazione straniera in questa regione. 

Infatti, grazie ai dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica riportati nella tabella sottostante, si 

può notare una crescita costante della popolazione straniera durante tutto il corso degli anni 

Novanta. Inoltre, si può anche vedere che vi è stata un’accelerazione degli arrivi soprattutto durante 

la seconda metà del decennio. Questa può essere attribuita non solo a motivi legati all’economia, 

 

189 Fonte: ISTAT, Serie Storiche, Popolazione, tav. 2.14.1 
(https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_
centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a03
4d4c6ba123) 

https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123
https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123
https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123
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ma anche a dei possibili ricongiungimenti familiari che costituiscono una parte importante del flusso 

migratorio. 

1991 25.471 

1992 39.287 

1993 44.700 

1994 50.662 

1995 57.575 

1996 71.102 

1997 83.172 

1998 97.218 

1999 117.045 

2000 141.160 

2001 153.074 

Tabella 3 - Situazione demografica straniera in Veneto negli anni Novanta190 

 

Grafico 5 - Situazione demografica degli stranieri in Veneto durante gli anni Novanta191 

Parallelamente, è altresì rilevante prendere in considerazione anche le singole province della 

regione, per valutare dove gli individui stranieri hanno preferito insediarsi. Infatti, l’aumento del 

numero di immigrati non è stato omogeneo in tutte le province della regione. Alcune di esse hanno 

visto una crescita significativamente maggiore rispetto ad altre. Si ritiene quindi fondamentale 

analizzare queste differenze territoriali per comprendere al meglio le dinamiche migratorie 

all’interno del Veneto durante il periodo considerato. 

 

190 Regione del Veneto, Immigrazione straniera in Veneto: rapporto 2012, (a cura di) Osservatorio Regionale 
Immigrazione, settembre 2012. www.cestim.it  
191 Grafico elaborato grazie ai dati ISTAT. È necessario precisare che, sebbene ci sia anche una tabella che riporta gli stessi 
dati del grafico, quest’ultimo è stato inserito al fine di voler mostrare in modo più chiaro l’andamento che ha avuto 
l’immigrazione straniera in Veneto nel corso degli anni Novanta. Infatti, attraverso di esso si può notare meglio come, 
anno dopo anno, vi sia stato sempre un andamento costante della popolazione immigrata. 
 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

http://www.cestim.it/


 

87 

A tal riguardo la tabella sottostante mostra la variazione di stranieri in ogni area geografica. Grazie a 

questa analisi, si può quindi dedurre che le province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso hanno 

registrato i più alti tassi di insediamento della popolazione straniera. Questo fatto è dovuto 

soprattutto alla presenza di un tessuto economico dinamico, che offriva numerose opportunità 

lavorative192. Infatti, queste zone, alla fine del decennio preso in considerazione contavano la 

presenza di ben oltre 30.000 individui ciascuna.  

Sulla base di questo e facendo anche riferimento a quanto affermano Giuseppe Tattara e Bruno 

Anastasia nel loro studio, è chiaro che queste province offrono una maggiore occupazione nei settori 

dei servizi e dell’industria, che sono più sviluppati rispetto al resto del territorio veneto193. Oltre a 

ciò, l’incremento significativo della popolazione straniera comporta inevitabilmente cambiamenti 

rilevanti in ambito lavorativo e sociale. Questi aspetti saranno poi approfonditi nei paragrafi 

successivi, con un’attenzione particolare alle dinamiche del mercato del lavoro e all’integrazione 

degli immigrati nella società veneta. 

 1991 2001 

Belluno 847 4.840 

Padova 4.075 22.166 

Rovigo 529 3.804 

Treviso 4.482 34.495 

Venezia 2.806 15.176 

Verona 6.245 35.453 

Vicenza 6.487 37.140 

Tabella 4 - Situazione demografica straniera per provincia in Veneto194 

Oltre alla distribuzione della componente immigrata all’interno del territorio veneto, è cruciale 

esaminare in dettaglio la differenza tra la componente maschile e quella femminile all’interno della 

regione. Finora, infatti, si è considerata la presenza della popolazione straniera in termini generali, 

ma è opportuno sottolineare che, all’inizio degli anni Novanta, i nuovi arrivati nella regione erano 

 

192 Adriano Cancellieri, Giovanna. Marconi, and Stefania. Tonin, Migrazioni, politiche e territorio in Veneto, Cattedra 
UNESCO SSIIM, 2014. http://www.unescochair-iuav.it/wp-content/uploads/2015/01/UR-VE_rapp1_def.pdf 
193 Giuseppe Tattara and Bruno Anastasia, “How was that the Veneto region became so rich? Time and causes of a recent 
success”, Munich Personal RePEc Archive, 18458, (2009) 
194 Rielaborazione della tabella presente in Veneto Lavoro, Osservatorio del mercato del lavoro (2006), Lavoratori 
extracomunitari in Veneto. Un quadro aggiornato, sesta edizione, marzo 2006, dossier, in www.venetolavoro.it 
(consultato il 12/05/2024) 

http://www.unescochair-iuav.it/wp-content/uploads/2015/01/UR-VE_rapp1_def.pdf
http://www.venetolavoro.it/
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prevalentemente uomini. Questi individui decidevano, infatti, di lasciare il proprio Paese di origine e 

le loro famiglie per cercare un lavoro che permettesse loro di migliorare le condizioni di vita195. 

In relazione a ciò, è fondamentale rilevare che la maggior parte degli stranieri che ha raggiunto le 

aree del Veneto negli anni Novanta proveniva principalmente dall’Europa dell’est. Questa tendenza 

è attribuibile sia alla vicinanza geografica con il confine orientale, che ha facilitato gli spostamenti, 

sia agli eventi geopolitici significativi di quel periodo196. Come affermato all’inizio del capitolo, la 

caduta del Muro di Berlino nel 1989, il crollo dell’Unione Sovietica, la dissoluzione della Jugoslavia e 

la transizione verso l’economia di mercato nei Paesi ex comunisti hanno favorito flussi migratori 

consistenti verso l’Italia. In aggiunta, il Veneto, con la sua economia in espansione e la continua 

domanda di manodopera, è diventato una destinazione privilegiata per questi migranti, che vi hanno 

trovato un ambiente relativamente favorevole per l’inserimento nel mercato del lavoro197. 

In merito a questo, la tabella sottostante illustra la distribuzione demografica della popolazione 

straniera nella regione del Veneto, suddivisa per sesso. Secondo i dati ISTAT, nel 1991 la popolazione 

maschile straniera contava 15.634 individui, mentre quella femminile si attestava a 9.837 unità. Nella 

stessa tabella sono riportati anche i dati relativi al 2001, i quali evidenziano nuovamente una 

prevalenza di uomini rispetto alle donne in quell’anno. Tuttavia, è cruciale concentrare l’attenzione 

sull’evoluzione di queste popolazioni nel corso del decennio considerato. In questo contesto, infatti, 

si nota un significativo incremento della componente femminile rispetto a quella maschile. 

Precisamente, gli uomini sono aumentati di cinque volte, mentre le donne hanno registrato un 

incremento di sette volte maggiore. Tale dato è fondamentale, perché permette di dedurre che, 

sebbene gli uomini rappresentino ancora la maggioranza, il tasso di crescita delle donne è stato 

significativamente superiore durante il periodo di tempo preso in esame. Questo è avvenuto 

innanzitutto per il ricongiungimento familiare e successivamente alla richiesta di manodopera 

femminile settore della cura della persona198. 

  

 

195 Letizia Bertazzon and Maurizio Rasera, I lavoratori immigrati dopo la grande regolarizzazione, Veneto Lavoro. 
www.venetolavoro.it  
196, Regione del Veneto, Immigrati nel Veneto: lavoratori senza casa?, (Venezia: Coses, 1995), 7 
197 https://www.cliclavoroveneto.it/-/editoriale-clv-presenza-straniera-in-veneto  
198Francesca Lazzari (a cura di), Dossier sulle donne migranti e il mercato del lavoro, 
https://www.provincia.vicenza.it/consigliera-parita/materiali-documenti-e-normativa-sulle-pp-oo-e-sulle-politiche-di-
genere/strumenti-e-materiali/files/donne-migranti.pdf (consultato il 12/05/2024) 

http://www.venetolavoro.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/-/editoriale-clv-presenza-straniera-in-veneto
https://www.provincia.vicenza.it/consigliera-parita/materiali-documenti-e-normativa-sulle-pp-oo-e-sulle-politiche-di-genere/strumenti-e-materiali/files/donne-migranti.pdf
https://www.provincia.vicenza.it/consigliera-parita/materiali-documenti-e-normativa-sulle-pp-oo-e-sulle-politiche-di-genere/strumenti-e-materiali/files/donne-migranti.pdf
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 1991 2001 

Maschi 15.634 82.244 

Femmine 9.837 70.830 

Tabella 5 - Situazione demografica straniera in tutta la regione per sesso199 

Inoltre, nell’analizzare i dati riguardanti la popolazione straniera in Veneto, è fondamentale prendere 

in considerazione anche la provenienza di tali individui. Difatti, come già affermato, la maggior parte 

di essi proviene dall’Europa orientale per i molteplici motivi che sono stati esposti nei paragrafi 

precedenti. Inoltre, in relazione a ciò, il lavoro è uno dei motivi che spinge gli stranieri a insediarsi 

all’interno del territorio regionale, poiché l’economia veneta degli anni Novanta, come già visto 

precedentemente, necessitava fortemente di manodopera200. Facendo riferimento a questo e grazie 

a una attenta elaborazione dei dati, è stata costruita la tabella sottostante in cui viene illustrato in 

maniera chiara il numero di cittadini stranieri residenti in Veneto per Paesi di cittadinanza nel periodo 

compreso tra il 1993 e il 2000. È importante affermare che questi spostamenti migratori sono 

avvenuti anche grazie alla dissoluzione del blocco sovietico che ha permesso, al Veneto di esportare 

i propri prodotti favorendo uno sviluppo a livello economico, e allo stesso momento di consentire 

l’ingresso in questo territorio della popolazione straniera201. 

A tal riguardo, la tabella sottostante mostra che il numero di immigrati proviene principalmente da 

Albania, ex Jugoslavia e Romania, per quanto concerne il continente europeo. Per quanto riguarda 

invece il continente africano, la maggior parte degli individui stranieri che arriva nella regione veneta 

proviene dal Marocco. Oltre a questi gruppi, è anche presente un consistente numero di immigrati 

stranieri giunti dal Ghana oppure dall’Asia, in particolare la Cina202. Questi ultimi, infatti, giungevano 

nel nostro territorio per esportare i loro prodotti e successivamente si insediavano all’interno della 

società203. 

 

199 Fonte: ISTAT, Serie Storiche, Popolazione, tav. 2.14.1, 
(https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_
centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a03
4d4c6ba123) 
200 Letizia Bertazzon and Maurizio Rasera, I lavoratori immigrati dopo la grande regolarizzazione, Veneto Lavoro. 
www.venetolavoro.it  
201 Giuseppe Tattara and Bruno Anastasia, “How was that the Veneto region became so rich? Time and causes of a recent 
success”, Munich Personal RePEc Archive, 18458, (2009) 
202Si ritiene necessario precisare che le etnie delle popolazioni provenienti dal Marocco e dagli altri Paesi, che nella 
tabella non sono stati evidenziati non verranno analizzate nello specifico. Questa scelta è dovuta principalmente al fatto 
che le interviste che sono state effettuate agli immigrati e che saranno inserite nel corso di questo capitolo, non 
coinvolgono individui provenienti da queste aree geografiche. 
203 Anna. Marsden, “Imprenditoria cinese in Italia e processi di integrazione sociale”, Quaderni di Sociologia, 57, (2011): 
7-21, https://journals.openedition.org/qds/606?lang=en, (consultato il 05/06/2024)  

https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123
https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123
https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=2&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5dc94093f50e10c9e55a034d4c6ba123
http://www.venetolavoro.it/
https://journals.openedition.org/qds/606?lang=en
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Tuttavia, è anche importante sottolineare che, grazie al fenomeno dell’immigrazione straniera in 

questa area geografica italiana, si è diffusa una notevole diversificazione delle origini dei cittadini 

immigrati. Sulla base di questo, è quindi necessario riflettere sul fatto che questo fenomeno 

comporti una maggiore varietà dal punto di vista culturale, economico e sociale. In riferimento a ciò 

quindi, si può considerare il processo migratorio come un fenomeno positivo, poiché arricchisce il 

Paese in cui esso si sviluppa. Proprio per questo motivo, la popolazione locale deve riuscire ad 

accogliere gli individui stranieri e a integrarli nella società affinché si possano sentire parte 

integrante. Questo ultimo punto verrà però esposto successivamente quando si analizzerà 

l’integrazione degli stranieri in Veneto, grazie all’aiuto delle testimonianze di immigrati stranieri. 
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 1993 2000 

Albania 1.966 14.348 

Ex Jugoslavia 7.377 27.571204 

Polonia 470 1.242 

Romania 735 8.460 

Ex Urss 259 2.075 

Altri Paesi Europei 7.633 10.800 

Egitto 179 353 

Ghana 3.684 7.875 

Marocco 7.937 24.364 

Nigeria 747 4.597 

Senegal 1.820 4.340 

Somalia 395 524 

Tunisia 1.160 2.952 

Altri Paesi Africani 1.435 5.321 

America 3.875 7.611 

Cina 688 4.937 

Filippine 612 2.194 

India 356 2.914 

Pakistan 162 603 

Sri Lanka 599 2.979 

Altri Paesi dell’Asia e Oceania 2.611 5.100 

TOTALE 44.700 141.160 

Tabella 6 - Cittadini stranieri residenti in Veneto per Paesi di cittadinanza nel periodo 1993-2000205 

  

 

204 È necessario evidenziare che questo numero è maggiore rispetto agli altri Paesi dell’Europa orientale, dal momento 
che il territorio della ex Jugoslavia comprendeva Serbia, Croazia, Macedonia, Montenegro, Slovenia, Bosnia-Erzegovina 
e le due province autonome del Kosovo e della Vojvodina. 
205 Fonte: elaborazione della tabella sulla base di dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica, La presenza straniera in 
Italia negli anni ’90, Informazioni n. 61 – 1998 e Veneto Lavoro Osservatorio & Ricerche, [a cura] di B. Anastasia, D. 
Maurizio, M. Gambuzza, L. Ranzato, M. Rasera, P. Rocelli, Lavoratori extracomunitari in Veneto. Un quadro aggiornato, 
dicembre 2001 
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3.2.1. Le cause dei flussi migratori dall’Europa orientale verso il Veneto negli anni Novanta 

Dopo aver preso in considerazione la parte demografica della popolazione straniera in Veneto 

durante gli anni Novanta, è essenziale comprendere il motivo principale per cui la maggior parte 

degli individui provenienti dall’Europa orientale abbia scelto di stabilirsi in questa zona geografica 

del territorio italiano. Sebbene siano già stati citati gli eventi storici che hanno scatenato questi flussi 

migratori, è importante offrire al lettore un quadro generale della situazione di queste aree di 

provenienza. Questo può quindi essere arricchito anche attraverso le testimonianze di alcune 

persone intervistate, che forniscono una prospettiva diretta sulle loro esperienze e sui motivi che li 

hanno spinti a lasciare le loro terre di origine. 

Innanzitutto, è importante sottolineare che la zona dei Balcani, durante gli anni Novanta, ha vissuto 

una serie di conflitti che ha portato alla disintegrazione della Jugoslavia. Infatti, prima del 1991, 

questo stato era composto da sei repubbliche e due province: Slovenia, Croazia, Macedonia, Serbia, 

Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e Vojvodina. Con la fine del comunismo nell’Europa 

orientale, la regione ha iniziato a vivere un periodo di conflitti devastanti e di instabilità politica. 

Proprio a causa di questa situazione, le diverse repubbliche e province hanno deciso di dichiarare la 

propria indipendenza. Di conseguenza, molti individui hanno deciso di emigrare verso l’Italia, e in 

particolare verso la regione del Veneto, nella speranza di trovare un’opportunità di vita migliori sia 

dal punto di vista economico che sociale206. 

In merito a questo, un esempio è la testimonianza di Andrej, immigrato bosniaco di circa 55 anni 

impiegato nel settore dell’edilizia da circa 20. Egli non ha sempre fatto questo tipo di lavoro, poiché 

quando è arrivato nel territorio veneto nel 1993 si è dovuto adattare al lavoro agricolo che gli era 

stato offerto. In merito al suo percorso migratorio racconta la situazione che stava vivendo nel suo 

paese di origine e che per tale ragione ha poi deciso di lasciare, con la speranza di trovare nel nostro 

territorio una prospettiva di vita migliore. Egli durante l’intervista racconta quanto segue: 

Verso la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, la Bosnia 

non era ancora uno stato indipendente, ma faceva parte dei territori che tutti 

conosciamo come ex Jugoslavia. Nonostante appartenesse a questa grande regione, nel 

1991 ci fu la dichiarazione d’indipendenza da parte della Slovenia e della Croazia e per 

questo motivo iniziò la guerra, che poi si diffuse in tutti i territori fino a coinvolgere anche 

il mio Paese. Ciò che ricordo in modo particolare riguarda principalmente l’atrocità che 

 

206 United Nations, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, https://www.icty.org/en/about/what-
former-yugoslavia/conflicts (consultato il 30/04/2024) 

https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts
https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts
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questo conflitto ha causato. Infatti, ci furono un’enorme quantità di massacri e 

moltissime città vennero distrutte nel corso del tempo ed è stato proprio per questa 

ragione, ma soprattutto per il terrore che si viveva che, nel 1993, ho deciso di lasciare il 

mio Paese e dirigermi verso l’Italia per cercare di ricominciare da capo la mia vita. Infatti, 

quando sono giunto in Veneto non avevo niente e nessuno e sono stati anni davvero 

difficili per riuscire a integrarmi in questa società che cercava sotto diversi aspetti di 

ostacolarmi207. 

Parallelamente, anche l’Albania, all’inizio del decennio degli anni Novanta del XX secolo, ha 

attraversato un periodo di importanti cambiamenti sia dal punto di vista politico che economico. 

Infatti, il regime comunista stava crollando e, nel 1991, dopo una serie di proteste, si arrivò alla 

trasformazione dello Stato, che diventò una repubblica parlamentare. Questa trasformazione 

politica coinvolgeva tutta la comunità albanese, dal momento che questo ha provocato 

successivamente anche degli sconvolgimenti economici, tra cui un aumento della disoccupazione. 

Di conseguenza, molti individui albanesi decidevano di emigrare verso il territorio italiano, poiché 

speravano di trovare migliori opportunità lavorative e condizioni di vita più favorevoli. Inoltre, la 

popolazione proveniente dall’Albania sceglie come destinazione il territorio italiano soprattutto per 

la vicinanza tra i due Paesi208. 

Come già descritto nel primo capitolo, durante i primi anni Novanta, un elevato numero di cittadini 

albanesi inizia a intraprendere il viaggio verso lo stato italiano. A tal proposito, un esempio 

significativo viene offerto dall’intervista fatta a un immigrato albanese di 50 anni residente in Veneto 

da trent’anni e ora imprenditore nel campo della ristorazione. A differenza di alcuni intervistati, che 

hanno cambiato completamente lavoro e anche settore durante gli anni, Ardian è sempre rimasto 

nell’ambito dei servizi. Difatti, come si vedrà nei paragrafi successivi, egli racconta che inizialmente 

aveva lavorato come cameriere in un bar. Per quanto riguarda invece, la sua esperienza migratoria 

dall’Albania all’Italia, il suo racconto va ad arricchire la comprensione dei motivi e delle sfide che gli 

individui stranieri hanno dovuto affrontare durante il processo migratorio e il loro insediamento. 

In merito a questo, Ardian, l’intervistato, ricorda: 

All’inizio degli anni Novanta, quando in Albania cade il comunismo, ero arruolato nella 

marina militare e avevo il compito di fermare i miei concittadini che cercavano di lasciare 

il Paese via mare. Ricordo che il governo ci aveva anche ordinato di sparare a coloro che 

 

207 Andrej (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, Cimadolmo (TV), 18 maggio 2024 
208 Veneto Lavoro, Gli immigrati albanesi in Italia e in Veneto, Regione del Veneto, (maggio 2007), (consultato il 
12/05/2024) 
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scappavano, ma insieme ai miei colleghi abbiamo deciso di disobbedire a questo ordine. 

Per questo motivo, abbiamo preferito scappare verso l’Italia in cerca di un futuro 

migliore, come stava facendo il resto della popolazione. Con la consapevolezza del rischio 

di essere incarcerati come disertori, siamo giunti nel porto di Brindisi, dove ci hanno 

accolti e ospitati per qualche giorno all’interno di una scuola. Successivamente ci è stato 

permesso di prendere un treno diretto in Veneto e da quel momento è iniziata la mia 

nuova vita in questa regione, che successivamente mi ha permesso di garantire alla mia 

famiglia una condizione di vita migliore209. 

Oltre agli immigrati stranieri provenienti dall’ ex-Jugoslavia e Albania, verso la fine degli anni Novanta 

iniziano a giungere nel territorio veneto anche un largo numero di persone originarie dalla Romania. 

Esse decidono di emigrare verso la penisola italiana non solo in seguito alla caduta del comunismo 

avvenuta nel 1989, ma anche perché i salari italiani erano più alti rispetto a quelli rumeni e per la 

facilità della lingua, dal momento che il rumeno è una lingua latina come l’italiano210. 

In merito a queste ultime considerazioni, un esempio diretto riguarda la testimonianza di Paul, 

immigrato rumeno di circa 35 anni e dipendente nel settore elettrico da circa 10 anni, giunto insieme 

alla sua famiglia in Veneto dopo la metà degli anni Novanta, precisamente nel 1996. Egli, infatti, 

racconta: 

I miei genitori hanno deciso di spostarsi verso l’Italia un po’ di anni dopo la caduta del 

comunismo, poiché l’economia in Romania non era delle migliori e, nonostante i salari 

non fossero veramente così bassi, avevano sentito che in Italia c’erano opportunità 

lavorative migliori e retribuzioni molto più alte rispetto al nostro Paese […]211. 

Grazie alle interviste inserite in questo sottocapitolo, il lettore può comprendere al meglio i motivi 

principali per i quali gli immigrati stranieri, durante gli anni Novanta del XX secolo, hanno deciso di 

lasciare il proprio paese e recarsi in Italia e in particolare nella regione Veneto. Infatti, come già 

ribadito nel corso dell’intero elaborato, i motivi per i quali gli individui stranieri si spostano dal loro 

paese di origine verso un altro, in questo caso specifico il territorio veneto, sono principalmente 

economici, politici e bellici. 

  

 

209 Andrej (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, Cimadolmo (TV), 18 maggio 2024 
210 Veneto Lavoro, Gli immigrati rumeni in Italia e in Veneto, Regione del Veneto, (marzo 2007), (consultato il 12/05/2024) 
211 Paul (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, San Polo di Piave (TV), 13 maggio 2024 
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3.3. Il mercato del lavoro in Veneto e gli stranieri 

Dopo aver analizzato l’aspetto demografico della popolazione straniera all’interno della regione 

Veneto e i motivi principali per i quali gli individui immigrati lasciavano il proprio paese di origine, è 

essenziale considerare l’aspetto lavorativo in Veneto e la correlazione tra quest’ultimo e la presenza 

degli stranieri. Questo significa che, attraverso l’analisi dei dati forniti dall’ISTAT e le testimonianze 

dirette, si potrà comprendere con una maggiore chiarezza in quali settori gli immigrati hanno 

contribuito con la loro forza lavoro. 

In relazione a questo, nel secondo capitolo si è ampiamente discusso del fenomeno dello 

sfruttamento lavorativo degli immigrati durante gli anni Ottanta e Novanta e di come questi individui 

abbiano dovuto adattarsi a tali situazioni per poter offrire alla propria famiglia e a sé stessi 

un’opportunità di vita più vantaggiosa. La domanda che sorge però spontanea è: come si è evoluta 

la situazione lavorativa degli immigrati nel contesto del mercato del lavoro veneto negli anni 

Novanta? 

In questa area geografica, l’economia del mercato del lavoro durante il decennio considerato e, come 

già constatato all’inizio del capitolo, necessitava di molta manodopera, non solo per quanto 

riguardava i settori industriali, ma anche in quelli agricoli e terziari. A fronte di questa domanda 

quindi, lo studio effettuato precedentemente ha dimostrato chiaramente che nel nostro territorio 

regionale, durante gli anni Novanta, è arrivato un numero elevato di individui stranieri, che hanno 

contribuito in maniera significativa alla crescita economica del Veneto fornendo la loro forza lavoro. 

Difatti, settori come quello tessile, dell’abbigliamento, della calzatura e del metalmeccanico hanno 

beneficiato di questa nuova manodopera, sebbene spesso a condizioni lavorative precarie e con 

salari inferiori rispetto ai lavoratori locali212. 

In merito a questo, il grafico sottostante illustra in maniera chiara l’andamento della presenza 

extracomunitaria nel mercato del lavoro in Veneto ogni cinque anni, precisamente nel 1992, 1997 e 

nel 2002. I dati presenti sono suddivisi per settore economico e in questo modo quindi, si riesce a 

notare come nel settore industriale vi siano presenti più individui immigrati rispetto all’agricoltura e 

ai servizi durante la metà degli anni Novanta. Infatti, il Veneto tra la fine del secolo scorso e l’inizio 

degli anni Duemila ha iniziato un processo di trasformazione per quanto riguarda 

l’industrializzazione213. 

 

212 Gli immigrati stranieri: il loro aumento negli anni ’90 secondo le diverse fonti, in Rapporto Osserva Salute, 2004, 
https://www.simmweb.it/archivio-sito/fileadmin/documenti/Simm_x_news/III_2009/2004_salute_immigrati.pdf, 
(consultato il 14/05/2024) 
213 Luciano Pallini, Quando il Veneto era la piccola Cina d’Europa, in Solo Riformisti, 22 dicembre 2020, 
https://www.soloriformisti.it/veneto-la-piccola-cina-deuropa/  (consultato il 02/05/2024) 

https://www.simmweb.it/archivio-sito/fileadmin/documenti/Simm_x_news/III_2009/2004_salute_immigrati.pdf
https://www.soloriformisti.it/veneto-la-piccola-cina-deuropa/
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Inoltre, dai dati forniti dal grafico, si evidenzia in maniera netta, un maggiore aumento dei servizi nel 

quinquennio 1997-2002. Ciò è avvenuto soprattutto in seguito anche a un incremento maggiore 

della popolazione straniera presente nel territorio veneto verso l’inizio degli anni Duemila. Questo è 

infatti evidente se si fa riferimento anche alla tabella 2, inserita nel sottocapitolo 3.2, riguardante la 

presenza demografica in Veneto, nella quale si evidenzia la presenza di circa 80.000 individui nel 

1997 e di quasi il doppio circa cinque anni dopo. 

In merito al settore dei servizi, è cruciale evidenziare che esso comprende anche il lavoro domestico, 

ricoperto per lo più dalla componente femminile. Difatti, in questo periodo vi è stato un aumento 

delle donne nel territorio veneto (si noti anche la tabella 4 presente nel sottocapitolo 3.2.). 

Parallelamente, come osserva Marina Camonico nella sua ricerca, l’aumento di individui stranieri nel 

settore terziario è dovuto anche in correlazione a un maggior numero di donne, che in quel periodo 

entravano nel mondo del lavoro. Ciò è avvenuto soprattutto grazie anche a un miglioramento 

dell’orario lavorativo che permette alla componente femminile di conciliare vita lavorativa e 

familiare214. 

Sempre in riferimento ai servizi, dal grafico è evidente come, nel 1992, in questo settore e in quello 

industriale la differenza tra il numero di lavoratori stranieri in uno e nell’altro non fosse così ampio. 

Infatti, in quello dell’industria si contavano 5.757 persone, mentre in quello terziario ve ne erano 

4.112. Conseguentemente, questa differenza di 1.500 persone appare minima se si paragona alla 

situazione del 1997, in cui si nota un divario di lavoratori stranieri di circa 10.000 unità tra questi due 

settori. 

Parallelamente a quanto appena affermato, si possono prendere come esempio le esperienze 

lavorative raccontate da Mariglen e Ardian. Il primo, infatti, ha affermato: “Il primo posto di lavoro 

in cui ho lavorato è stato in un ristorante come lavapiatti. Facevo turni lunghissimi e avevo una busta 

paga veramente minima215”. 

Per quanto riguarda invece il secondo, egli ha riferito: “Sono stato assunto da un barista a Jesolo, 

dove lavoravo tutti i giorni come cameriere. Ciò che percepivo era veramente poco, perché il titolare 

tendeva a sfruttare sia dal punto di vista lavorativo che salariale gli stranieri che assumeva216”. 

Le parole raccolte da Mariglen e Ardian ci offrono alcune indicazioni, in quanto le loro prime 

esperienze nel mondo del lavoro riguardavano il settore dei servizi: il primo era stato assunto come 

 

214 Marina Camonico, Donne in (re)inserimento lavorativo, Veneto Lavoro. www.venetolavoro.it (consultato il 
04/05/2024) 
215 Mariglen (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, Ormelle (TV), 15 maggio 2024 
216 Ardian (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, Vazzola (TV), 12 maggio 2024 

http://www.venetolavoro.it/


 

97 

lavapiatti in un ristorante, mentre il secondo come cameriere in un bar. Le loro testimonianze 

risultano essere quindi fondamentali, perché dimostrano non solo la presenza di lavoratori stranieri 

nel settore terziario, ma anche le condizioni di lavoro spesso difficili e al limite dello sfruttamento. 

Infatti, entrambi hanno riferito di aver fatto turni massacranti e aver ricevuto una retribuzione molto 

bassa. 

 

Grafico 6 - Presenza extracomunitaria nel mercato del lavoro in Veneto - Fonte: rielaborazione dati Istat 217 

Un altro aspetto cruciale da considerare è la correlazione tra la manodopera straniera e il mercato 

del lavoro, in particolare il datore di lavoro. In merito a questo, infatti, la popolazione veneta 

rifiutava, la maggior parte delle volte gli immigrati, per molteplici motivi, che verranno analizzati 

nello specifico successivamente. Inoltre, come è stato esposto nel grafico precedente, l’economia 

della regione era dominata dalle industrie. 

In riferimento a ciò, in un articolo presente ne “La Repubblica”, datato 27 luglio 1998, si afferma 

[…] Ciò che manca è la chiarezza di dialogo tra il governo e coloro che hanno bisogno di 

immigrati. In primis gli industriali. In Veneto, specie nella zona attorno a Bassano, molte 

fabbriche chiuderebbero la propria attività se non ci fossero operai immigrati. […]218. 

Parallelamente, in un altro articolo pubblicato nel medesimo giornale il 19 gennaio 1999, si dichiara 

 

217 I dati di questo grafico sono relativi alla distribuzione specifica della partecipazione immigrata nel mercato del lavoro 
nella regione del Veneto 
218 Prodi sbaglia. Di immigrati c’è bisogno, La Repubblica, 25 luglio 1998, 9 
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/searchdetail?id=http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio/repubbli
ca/1998/07/25/prodi-sbaglia-di-immigrati-
bisogno.html&hl=&query=immigrati+veneto&field=nel+testo&testata=repubblica&newspaper=REP&edition=nazionale
&zona=sfoglio&ref=search (consultato il 21/05/2024), 
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https://quotidiano.repubblica.it/edicola/searchdetail?id=http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio/repubblica/1998/07/25/prodi-sbaglia-di-immigrati-bisogno.html&hl=&query=immigrati+veneto&field=nel+testo&testata=repubblica&newspaper=REP&edition=nazionale&zona=sfoglio&ref=search
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/searchdetail?id=http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio/repubblica/1998/07/25/prodi-sbaglia-di-immigrati-bisogno.html&hl=&query=immigrati+veneto&field=nel+testo&testata=repubblica&newspaper=REP&edition=nazionale&zona=sfoglio&ref=search
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/searchdetail?id=http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio/repubblica/1998/07/25/prodi-sbaglia-di-immigrati-bisogno.html&hl=&query=immigrati+veneto&field=nel+testo&testata=repubblica&newspaper=REP&edition=nazionale&zona=sfoglio&ref=search
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[…] Grazie all' arrivo dei lavoratori stranieri siamo oggi il primo polo conciario d' Europa. 

[…] Il Veneto ha bisogno dell’immigrazione, esattamente come gli Stati Uniti, per coprire 

posti nell’industria e nei servizi. È una posizione antistorica e antieconomica sostenere il 

contrario. […]. I posti non si sarebbero coperti neanche con i meridionali. E chi si oppone 

deve abituarsi: perché in futuro non saranno solo le mansioni più basse a vedere una 

loro presenza. […]219. 

Attraverso questi due articoli, emerge chiaramente come le industrie venete, in quegli anni, 

necessitassero di manodopera straniera e per questo motivo i datori di lavoro si dovevano adattare 

agli individui immigrati, nonostante questi ultimi non conoscessero la lingua o non possedessero le 

giuste qualifiche professionali. Inoltre, si ribadisce più volte il concetto riguardante l’arrivo di 

immigrati stranieri, poiché questo ha avuto un impatto significativo in vari settori lavorativi, 

soprattutto in quello industriale. In aggiunta a ciò, si percepisce anche una forte correlazione tra la 

necessità di forza lavoro da parte dell’economia veneta e la bontà dell’immigrazione straniera ad 

adeguarsi alle diverse occupazioni, anche quelle più basse. 

In correlazione a ciò, si può prendere come esempio anche la testimonianza avuta da Elza, ragazza 

di 25 anni, nata in Italia e lavoratrice dipendente nel settore edile, ma figlia di immigrati kosovari, 

che durante l’intervista racconta: 

Quando mio papà è arrivato qui in Veneto, ha trovato subito lavoro nell’edilizia, perché 

a quel tempo le industrie necessitavano di tanta forza lavoro e quindi il titolare della 

fabbrica dove aveva cercato lavoro si era dovuto adeguare e assumere gli immigrati, che 

provenivano dai Paesi dell’est Europa. Lui mi ha raccontato molto spesso che in questo 

luogo non era l’unico straniero, ma ce n’erano molti e nonostante egli non avesse 

nessuna conoscenza in merito a questo tipo di mansione era stato ugualmente assunto. 

Mio papà, tra l’altro, faceva molta fatica a capire quello che gli veniva spiegato a causa 

della lingua che non conosceva, però ha sempre cercato di fare del suo meglio per 

adeguarsi e imparare, nonostante il salario non fosse molto alto e fosse stato tentato più 

volte a licenziarsi220. 

 

219 Alessandra Carini, Senza di loro fabbriche chiuse. Il Nordest chiede più immigrati, in La Repubblica, 19 gennaio 1999, 
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/searchdetail?id=http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio/repubblic
a/1999/01/19/senza-di-loro-fabbriche-chiuse-il-
nordest.html&hl=&query=immigrati+veneto&field=nel+testo&testata=repubblica&newspaper=REP&edition=nazionale
&zona=sfoglio&ref=search, (consultato il 20/05/2024) 
220 Elza (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, San Polo di Piave (TV), 16 maggio 2024 

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/searchdetail?id=http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio/repubblica/1999/01/19/senza-di-loro-fabbriche-chiuse-il-nordest.html&hl=&query=immigrati+veneto&field=nel+testo&testata=repubblica&newspaper=REP&edition=nazionale&zona=sfoglio&ref=search
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/searchdetail?id=http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio/repubblica/1999/01/19/senza-di-loro-fabbriche-chiuse-il-nordest.html&hl=&query=immigrati+veneto&field=nel+testo&testata=repubblica&newspaper=REP&edition=nazionale&zona=sfoglio&ref=search
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/searchdetail?id=http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio/repubblica/1999/01/19/senza-di-loro-fabbriche-chiuse-il-nordest.html&hl=&query=immigrati+veneto&field=nel+testo&testata=repubblica&newspaper=REP&edition=nazionale&zona=sfoglio&ref=search
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/searchdetail?id=http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio/repubblica/1999/01/19/senza-di-loro-fabbriche-chiuse-il-nordest.html&hl=&query=immigrati+veneto&field=nel+testo&testata=repubblica&newspaper=REP&edition=nazionale&zona=sfoglio&ref=search
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Grazie a questa dichiarazione, si nota che gli individui stranieri, hanno dovuto molto spesso 

affrontare numerose difficoltà, in particolare per quanto riguardava l’apprendimento sia del lavoro 

che della lingua italiana. Infatti, la scarsità di corsi di lingua offerti nella regione del Veneto, come 

afferma una intervistata221, ha ulteriormente aggravato la loro situazione. 

Sulla base di questa ultima affermazione, un altro esempio significativo è quello di Hamide, una 

donna kosovara di quasi 60 anni, ora impiegata nel lavoro inerente alla cura della persona, e 

immigrata nella nostra regione nel 1995 insieme alla figlia per ricongiungersi al marito. Durante 

l’intervista effettuata nell’ambito di questo studio, Hamide ha raccontato, infatti, le sue difficoltà 

iniziali: 

Quando sono arrivata in Veneto per ricongiungermi con mio marito, sono riuscita a 

trovare lavoro nel settore tessile, in particolare in un maglificio. Non conoscevo 

nemmeno una parola di italiano e per me è stato molto difficile integrarmi nella società 

a causa della lingua. Il comune in cui risiedevo non offriva molti corsi per apprendere la 

lingua italiana, ma fortunatamente le persone con cui lavoravo mi hanno aiutato a 

integrarmi nella società e a imparare un po’ l’italiano anche se con molta difficoltà. In 

più, ho potuto notare come il mio salario fosse più basso rispetto a quello dei colleghi 

italiani. Inizialmente non capivo questa differenza, ma con il passare del tempo ho 

compreso che alcuni datori di lavoro tendono a pagare meno i lavoratori stranieri 

rispetto a quelli locali222. 

Questa testimonianza è molto significativa, dal momento che evidenzia le sfide quotidiane che gli 

immigrati devono affrontare e di come avere qualche conoscenza a livello sociale possa aiutare nel 

processo di integrazione. Inoltre, si dimostra ancora una volta ciò che è stato illustrato nel capitolo 

precedente, ossia il fatto che assumere individui stranieri è più conveniente, poiché questi ultimi 

vengono pagati meno e quindi sfruttati maggiormente.  

Questo tipo di sfruttamento però non è avvenuto solo in questo settore, ma anche in quello agricolo. 

A tal proposito, in un articolo de “La Stampa” di giovedì 9 aprile 1998 viene preso in esame il tema 

riguardante la “guerra” tra gli italiani e gli immigrati. Difatti, l’autore scrive: 

Tra aprile e maggio la provincia veronese diventa per centinaia di senza lavoro <<il posto 

delle fragole>>. E che fatica per raccogliere, insieme ai dolci e carnosi frutti rossi, meno 

di diecimila lire l’ora. Un lavoro gramo, da sbrigare piegati sulla schiena anche fino a 10-

 

221 Hamide (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, San Polo di Piave (TV), 15 maggio 2024 
222 Ibid. 
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12 ore al giorno per tre settimane, ma che […] sta scatenando una guerra tra italiani, 

veronesi in testa, ed extracomunitari. Stavolta con polacchi, romeni e ungheresi in prima 

fila, pronti a capitalizzare il magro salario nelle ancora deboli economie dell’Est europeo. 

[…]223 

Attraverso questo articolo, emerge chiaramente come il problema del lavoro agricolo stagionale 

evidenzi l’astio dei lavoratori locali nei confronti degli immigrati. Infatti, l’autore sottolinea le 

condizioni di duro lavoro e la precarietà, la competizione per l’occupazione tra gli italiani e gli 

stranieri e la xenofobia, molto diffusa tra la popolazione autoctona. In aggiunta a ciò, è cruciale 

sottolineare come negli anni Novanta sia ancora presente una competizione per i lavori sottopagati 

e faticosi e come questo possa creare tensioni significative tra lavoratori locali e gli individui stranieri. 

Parallelamente a quanto appena affermato, è interessante notare come le esperienze individuali 

rispecchino spesso le dinamiche descritte nei media dell’epoca. Infatti, la tematica citata nei 

paragrafi precedenti trova una corrispondenza in una delle testimonianze raccolte durante le 

interviste condotte per questo elaborato. A tal proposito, Paul, uno degli intervistati, ha condiviso la 

storia di sua madre, che rispecchia fedelmente quanto riportato nell’articolo, fornendo quindi un 

esempio concreto delle difficoltà che sono state descritte. Egli infatti riferisce quanto segue: 

Mia madre è venuta in Veneto nel 1996 e dopo due anni ha trovato un lavoro stagionale 

a Verona per la raccolta delle fragole. Il datore di lavoro aveva molti pregiudizi nei suoi 

confronti, perché straniera e perché non conosceva la lingua italiana. Mia madre ha 

dovuto lavorare in nero ed è stata sfruttata tantissimo, visto che faceva anche fino a 12 

ore al giorno e veniva pagata pochissimo. Inoltre, durante quel periodo ha subito 

moltissima discriminazione anche da parte della popolazione veronese che vedeva tutti 

i rumeni come degli ostacoli224. 

Grazie alle testimonianze riportate e agli articoli di giornale, si può comprendere in maniera chiara 

come fosse la situazione lavorativa durante gli anni Novanta del secolo scorso. Inoltre, grazie alle 

parole degli intervistati, si è potuto comprendere come, da un lato il lavoratore straniero si doveva 

adeguare al lavoro, nonostante ci potessero essere delle difficoltà nell’apprendimento della lingua e 

il salario fosse minimo, mentre dall’altro lato il titolare molto spesso ha dovuto adattarsi 

nell’assumere persone non italiane, per evitare la chiusura dell’attività imprenditoriale. Nonostante 

 

223 In Veneto è guerra per le fragole, in La Stampa, 9 aprile 1998, n. 97 p.11, 
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/pa
ge,11/articleid,0542_01_1998_0097_0011_7189608/, (consultato il 14/05/2024) 
224 Paul (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, San Polo di Piave (TV), 13 maggio 2024 

http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,11/articleid,0542_01_1998_0097_0011_7189608/
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,11/articleid,0542_01_1998_0097_0011_7189608/
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questo, si può anche evidenziare che chi ne ha risentito maggiormente è il lavoratore straniero, il 

quale ha dovuto affrontare le maggiori difficoltà e svantaggi in ambito lavorativo. Per quanto 

riguarda invece l’ambito sociale e la correlazione tra l’individuo extracomunitario e quello locale, 

questo verrà esaminato nel dettaglio nei successivi paragrafi. 
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3.4. Rapporto tra gli immigrati stranieri e la popolazione veneta 

In seguito all’analisi inerente al rapporto tra la popolazione migrante e il mercato del lavoro, è ora 

necessario analizzare il tema riguardante la correlazione tra gli individui stranieri e quelli autoctoni 

all’interno della società veneta. 

In merito a ciò, grazie alle testimonianze dirette ottenute da una serie di interviste effettuate durante 

la stesura di tale elaborato, è possibile osservare in maniera più chiara in che modo si sono costruite 

le relazioni fra la popolazione locale e gli stranieri nel Veneto. Difatti, attraverso le loro parole si 

riesce a comprendere in che modo hanno vissuto queste relazioni che si sono create. 

3.4.1. “Gli ostacoli maggiori li ho incontrati nel cercare un’abitazione…” 

Sulla base di quanto affermato nel paragrafo precedente, si può fare riferimento all’intervista di Ilaz, 

kosovaro di circa 65 anni e lavoratore dipendente presso un’azienda che produce materie plastiche, 

immigrato in Veneto insieme alla sua famiglia verso metà degli anni Novanta, che afferma: 

Per quanto riguarda l’integrazione nell’ambiente lavorativo non ho sentito molti 

pregiudizi nei miei confronti da parte della popolazione locale, dal momento che, 

quando sono arrivato in Veneto coloro che avevano bisogno di assumere lavoratori si 

dovevano adattare anche alla popolazione straniera per non dover rischiare di chiudere. 

Allo stesso tempo però, se in ambito lavorativo non ho riscontrato una forte ostilità nei 

miei confronti, non posso dire lo stesso per quanto riguarda l’aspetto sociale al di fuori 

del lavoro. Infatti, gli ostacoli maggiori però li ho incontrati nel momento in cui ho dovuto 

cercare una sistemazione in cui poter abitare. In merito a questo, molti italiani che 

affittavano case avevano dei pregiudizi nei confronti di noi stranieri, dal momento che 

non si fidavano e, sebbene la mia famiglia e io fossimo delle brave persone, ci vedevano 

solo come degli individui che non potevano permettersi una casa perché eravamo 

scappati dal nostro Paese di origine per cercare una vita migliore e quando siamo giunti 

in Italia non avevamo niente. Inoltre, penso che questa paura fosse dovuta anche al fatto 

che i salari non erano molto alti e per questo temevano che non riuscissimo a pagare 

loro l’affitto.225 

Dalle parole di Ilaz emerge che, per quanto riguarda l’ambiente lavorativo, l’intervistata non ha 

incontrato molti ostacoli. Questo è avvenuto, perché vi era una certa necessità di manodopera e 

quindi, molto spesso i datori di lavoro si dovevano adattare alla situazione e assumere gli individui 

 

225 Ilaz (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, San Polo di Piave (TV), 12 maggio 2024 
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stranieri. Tuttavia, viene evidenziata in modo chiaro una certa ostilità per quanto riguarda l’aspetto 

sociale, in particolare l’esclusione abitativa. In merito a ciò, infatti, la popolazione locale era 

diffidente nei confronti degli immigrati, perché temeva che non venissero pagati, dal momento che 

non avevano un buon salario da poter assicuragli l’entrata di denaro mensilmente. 

In riferimento a questo, in Italia, il problema dell’alloggio per gli immigrati stranieri è molto diffuso e 

la testimonianza fornita da Ilaz, infatti, ne è la prova. In merito a questo, secondo Giovanna Zincone 

una delle tante difficoltà che gli stranieri riscontrano durante il processo di integrazione nella società 

italiana è proprio questo. Ancora una volta, infatti, la popolazione locale percepisce l’immigrato 

come un ostacolo, poiché toglie la possibilità agli italiani di trovare una sistemazione abitativa. 

Inoltre, molto spesso, per negare la possibilità a un individuo straniero di affittare un appartamento, 

il mercato immobiliare aumenta i prezzi in modo esponenziale. Di conseguenza, questo fenomeno 

fa accrescere ancora di più l’ostilità e la discriminazione verso gli immigrati, creando quindi un divario 

maggiore tra questi ultimi e gli italiani226. 

Inoltre, molto spesso questa forma di astio nei confronti dell’estraneo può manifestarsi non solo in 

maniera indiretta, come ad esempio aumentando i prezzi degli immobili così da negare all’individuo 

immigrato un’abitazione, ma anche in maniera esplicita. Questa forma infatti consiste nell’inserire 

negli annunci, che prevedono l’affitto di una casa, la puntualizzazione che quell’alloggio non è 

disponibile per le persone straniere227. 

Sulla base quindi di questa testimonianza, è interessante vedere come il fenomeno riguardante 

l’inserimento nella società veneta non sia sempre e solo negativo, ma dipende dalle circostanze in 

cui una persona si trova. Difatti, in questo caso, nell’ambiente lavorativo non è stata riscontrata una 

forte ostilità e non sono stati posti particolari ostacoli da parte della popolazione locale, 

contrariamente a quanto avvenuto al di fuori del lavoro. 

3.4.2. "Ho fatto molta fatica ad integrarmi nella società…" 

In riferimento al paragrafo precedente, è necessario sottolineare che non tutte le persone straniere 

hanno avuto lo stesso tipo di trattamento nel momento in cui sono arrivate nella nostra regione. 

Infatti, ciò è deducibile soprattutto dalle parole di Paul, che racconta: 

Quando sono arrivato in questa area geografica, ho fatto molta fatica a integrarmi nella 

società, perché, sebbene fossi abbastanza piccolo, tra i miei coetanei c’erano già molti 

 

226 Erika Cellini and Roberto Fideli, “Gli indicatori di integrazione degli immigrati in Italia. Alcune riflessioni concettuali e 
di metodo”, Quaderni di sociologia, 28 (2002): 60-84, http://journals.openedition.org/qds/1345 (consultato il 
28/01/2024) 
227 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, (Bologna: Il Mulino, 2023), 317 

http://journals.openedition.org/qds/1345
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pregiudizi verso coloro che non erano italiani. Infatti, molto spesso mi cercavano di 

evitare, oppure quando mi veniva chiesta la provenienza e io rispondevo che arrivavo 

dalla Romania, mi escludevano perché straniero e quindi diverso da loro. Ricordo come 

durante quei momenti mi sia sentito purtroppo, fuori posto e fuori luogo, quando in 

realtà erano loro che mi facevano sentire diverso. Infatti, penso che si sentissero 

superiori a me anche perché non sapevo benissimo la lingua e a scuola facevo più fatica 

ad apprendere ciò che veniva spiegato rispetto a loro228. 

In relazione alle parole utilizzate dall’intervistato, si può notare come le discriminazioni che 

avvengono nei confronti della popolazione straniera non sono presenti solo tra adulti, ma esistono 

già all’interno dell’ambiente scolastico. A tal proposito l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali 

afferma quanto segue: “Il minore si trova dunque nella necessità di dover risolvere al più presto il 

complicato rapporto con il proprio passato e con il paese di origine, anche se è nato nel paese in cui 

si trova a vivere. È un cammino pieno di difficoltà che, […] comporta un insieme complesso e 

contraddittorio di problemi di ordine sociologico e psicologico229”. In merito a questo, quindi è 

essenziale affermare che, all’interno dell’ambiente scolastico, nel quale bisognerebbe insegnare che 

tutti sono uguali e bisogna accettare l’altro anche se “diverso” da un punto di vista culturale o etnico, 

questa forma di ostilità nei confronti degli stranieri era già ampiamente diffusa negli anni Novanta e 

molto spesso può comportare dei problemi, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione nella 

società. 

Parallelamente a queste parole Paul ha anche aggiunto: 

Non solo io ho subito questo tipo di ostilità da parte della popolazione veneta, ma anche 

i miei genitori, dal momento che, quando sono arrivati qui, la maggior parte delle 

persone non ha cercato di farli sentire parte della società, ma molti più volte hanno 

voltato loro le spalle, perché stranieri e quindi classificati come persone diverse che 

arrivano dal loro paese solo per rubare il lavoro della popolazione locale. Inoltre, i miei 

genitori non conoscevano la lingua italiana e questo ha provocato in alcuni individui 

italiani un ulteriore motivo per non aiutarli. Voglio sottolineare, però, che non tutte le 

 

228 Paul (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, San Polo di Piave (TV), 13 maggio 2024 
229 Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Integrazione e identità dei minori immigrati, 
https://www.cestim.it/argomenti/31italia/rapporti-papers/dossier_migrazioni/parte_4/identita-minori.htm 
(consultato il 12/06/2024) 

https://www.cestim.it/argomenti/31italia/rapporti-papers/dossier_migrazioni/parte_4/identita-minori.htm
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persone venete sono così, anzi, molti hanno cercato di dare una mano soprattutto nel 

cercare un lavoro, seppure sottopagato, che ci potesse garantire la sopravvivenza230. 

In relazione a ciò e a differenza della prima testimonianza, dalle parole di Paul viene evidenziata in 

maniera netta come la popolazione natia vedesse gli stranieri come degli ostacoli. Infatti, come è 

stato affermato nel capitolo precedente, molto spesso la popolazione locale manifesta nei confronti 

dell’altro degli atteggiamenti di superiorità e di esclusione, che si basano principalmente sulla 

provenienza etnica della persona con cui hanno dei contatti. 

In aggiunta a ciò, qui si osserva un forte sentimento di astio nei confronti degli individui immigrati, 

soprattutto per quanto riguarda l’aspetto lavorativo. Questo rancore è evidente dalla testimonianza 

di Paul, secondo cui gli italiani, e in questo caso specifico i veneti, consideravano gli immigrati come 

coloro che “rubavano il lavoro”. In merito a quest’ultima affermazione infatti, vi è l’idea, come già 

sottolineato nel precedente capitolo, che la popolazione immigrata sia vista la maggior parte delle 

volte come una minaccia per quanto concerne l’ambiente lavorativo231. 

Infine, grazie all’esperienza riportata da questo giovane, si può percepire che, molto spesso, la scarsa 

conoscenza della lingua del paese di destinazione può rappresentare un problema, soprattutto per 

quanto riguarda i ragazzi giovani. Infatti, questa difficoltà linguistica può ostacolare la comunicazione 

con i coetanei, rendendo più complesso il processo di integrazione232. 

È importante anche ricordare, che il fenomeno riguardante la correlazione tra l’inserimento degli 

stranieri e le ostilità che ci sono nei loro confronti sono il risultato di un atteggiamento che riguarda 

il binomio identità-alterità, analizzato nel dettaglio nel capitolo precedente. 

3.4.3. “Non tutte le persone che ho incontrato mi hanno fatto sentire uno straniero…” 

A differenza della precedente dichiarazione, Mariglen, intervistato albanese di circa 55 anni, ora 

lavoratore presso una cantina della zona (precedentemente aveva lavorato come lavapiatti in un 

ristorante per circa 5 anni), giunto in Veneto all’inizio degli anni Novanta, racconta di come all’inizio 

abbia fatto fatica a essere accettato dai suoi colleghi, mentre nel secondo posto di lavoro in cui è 

stato assunto, lo abbiano fatto sentire come se non fosse straniero. Egli infatti dichiara: 

 

230 Paul (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, San Polo di Piave (TV), 13 maggio 2024 
231 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: Dal 1945 ai nostri giorni, (Roma: Carocci editore, 2018), 
59 
232 Daniela Ghio, Massimiliano Bratti and Simona Bignami, “Linguistic Barriers to Immigrants’ Labor Market Integration 
in Italy”, International Migration Review, 57(1), (2023): 357-394. https://doi.org/10.1177/01979183221107923 
(consultato il 27/01/2024) 

https://doi.org/10.1177/01979183221107923
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Quando sono arrivato in Veneto avevo venti anni e non conoscevo nessuno a parte una 

zia che mi è stata da aiuto nel cercare un alloggio in cui dormire. Inizialmente ho fatto 

fatica a integrarmi con la popolazione locale, perché la maggior parte delle persone che 

incontravo nella mia strada mi guardavano in malo modo. […] Durante il primo lavoro 

che ho fatto, ho avuto diversi battibecchi con i miei colleghi, perché mi parlavano in 

continuazione alle spalle. Ricordo ancora che molte volte dicevano che ero stato assunto 

perché venivo pagato poco e questo era conveniente per il datore di lavoro, ma che per 

colpa mia molti lavoratori locali avevano perso il lavoro. Molto spesso durante gli orari 

lavorativi venivo deriso, perché non capivo molto bene la lingua oppure quando mi 

dovevano chiamare lo facevano pronunciando le parole “extracomunitario” oppure 

“albanese” e per questo motivo ho fatto molta fatica a integrarmi. Quando due anni 

dopo ho cambiato lavoro, mi è sembrato di essere da sempre stato italiano. Questo è 

avvenuto, perché il mio datore di lavoro e le persone con cui lavoravo mi hanno trattato 

sempre bene e non mi hanno mai fatto sentire fuori luogo. Anzi, fin da subito sono stato 

accolto come uno della famiglia. Qui nessuno aveva pregiudizi nei confronti delle 

persone immigrate, quindi mi sento di affermare che la maggior parte delle volte, tutti i 

preconcetti che ci sono nei confronti degli stranieri sono solo il risultato di una paura che 

la società si crea per allontanare le persone straniere e per sentirsi migliori di loro”233 

Attraverso le parole di Mariglen, è possibile comprendere quanto molto spesso la popolazione locale 

si crea degli stereotipi solo per il fatto che teme il diverso. Anche in questa testimonianza è presente 

il fenomeno riguardante il binomio alterità-identità, attraverso il quale si identifica la persona 

extracomunitaria come qualcuno di diverso e in relazione a questo si vanno a creare pregiudizi, 

discriminazioni da parte della popolazione locale, che percepisce l’individuo straniero come uno 

ostacolo234. 

Similmente all’ultima testimonianza, anche l’intervista di Dario, trentenne, immigrato dall’Albania e 

lavoratore dipendente in una azienda della zona giunto in Veneto quando era piccolo con la sua 

famiglia a metà anni Novanta, ricorda che i genitori non hanno subito particolari pregiudizi nei loro 

confronti. Egli infatti racconta: 

[…] Per come ci siamo sentiti quando siamo arrivati in Veneto, la popolazione locale ci 

ha ben accolto. Io e la mia famiglia non abbiamo mai percepito pregiudizi nei nostri 

 

233 Mariglen (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, Ormelle (TV), 15 maggio 2024 
234 Blanca Garcés-Mascareñas and Rinus Penninx, Integration Processes and Policies in Europe: Contexts, levels and 
actors, (New York: SpringerOpen, 2016), DOI: 10.1007/978-3-319-21674-4_2. 
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confronti e penso che saremo sempre grati al popolo italiano per non averci mai trattato 

come degli estranei. Inoltre, credo che, se delle persone straniere mostrano un buon 

comportamento nei confronti della gente che li ospita vengono sempre trattati bene. Al 

contrario se gli individui che decidono di spostarsi non stanno alle regole, fanno ciò che 

vogliono e non cercano di integrarsi nella società in cui arrivano, è difficile che la 

popolazione autoctona li aiuti. Di conseguenza, sono dell’idea che, affinché non vi siano 

pregiudizi, discriminazioni nei confronti degli stranieri, questi ultimi devono mettersi in 

gioco e cercare di adattarsi alla società che li accoglie235. 

Allo stesso modo, questa intervista ci riporta al testo di Luis Fernando Beneduzi analizzato nel 

capitolo precedente, quando l’autore racconta la testimonianza di Helena. Quest’ultima, infatti, 

afferma pressappoco ciò che ha raccontato Dario, ossia che molto spesso è necessario che gli 

individui stranieri cerchino di adattarsi alle situazioni in cui si trovano. Helena sottolinea l’importanza 

di condividere gli stessi interessi per potersi sentire parte della società e non dover subire 

discriminazioni da parte delle persone ospitanti236. 

  

 

235 Dario (intervista rilasciata a) Veronica Prizzon, San Polo di Piave (TV), 16 maggio 2024 
236 Luis. F. Beneduzi, “Fear, intolerance, resignation: some readings on contemporary immigration in Italy”, Tempo e 
Argumento, Florianopolis, e0103, (2021): 2-25 https://dx.doi.orrg/10.5965/21751803ne2021e0103, (consultato il 
10/12/2023) 

https://dx.doi.orrg/10.5965/21751803ne2021e0103
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3.5. Conclusione 

L’analisi condotta nel corso del seguente capitolo mette in luce il rapporto che si è sviluppato nel 

corso degli anni Novanta del XX secolo all’interno della regione Veneto, ponendo una particolare 

attenzione alla correlazione tra l’immigrazione straniera e il mercato del lavoro in questa area 

geografica.  

Innanzitutto, è stato osservato, come, in un contesto socioeconomico difficile, poiché aggravato da 

un periodo di recessione, l’economia di questa regione sia riuscita ugualmente a resistere e a 

svilupparsi in modo efficace. Questo approfondimento iniziale è stato necessario, al fine di far capire 

al lettore quale problematica, a livello economico, stava vivendo la regione. Infatti, si è percepito il 

bisogno continuo di manodopera aggiuntiva, poiché quella locale non era più sufficiente. 

A tal proposito, nel corso di questo studio, grazie anche all’utilizzo dei dati forniti dall’ISTAT, si è 

delineata in maniera evidente la situazione demografica della popolazione straniera presente nel 

territorio della regione Veneto, con un particolare interesse al numero di persone immigrate, alla 

loro provenienza geografica e in quali aree hanno preferito insediarsi. 

Parallelamente, una delle problematiche che è emersa durante questo studio, riguarda soprattutto 

la correlazione tra il mercato del lavoro e la componente straniera all’interno della nostra regione. 

Attraverso questa analisi e alle testimonianze dirette fornite dalle interviste condotte durante la 

stesura di tale elaborato, si è potuto comprendere il rapporto tra il datore di lavoro e l’immigrato. 

Infatti, è emerso in maniera chiara come, il datore di lavoro abbia dovuto, molto spesso, adattarsi 

alla forza lavoro fornita dalla popolazione straniera, al fine di evitare la chiusura della propria attività. 

Al tempo stesso però, il lavoratore straniero ha dovuto affrontare una serie di sfide in ambito 

lavorativo, causate innanzitutto dalle discriminazioni e dai pregiudizi dei lavoratori locali, dallo 

sfruttamento correlato al basso costo del salario che percepivano e dalla difficoltà 

nell’apprendimento della lingua italiana. 

Inoltre, è stato analizzato il rapporto tra la popolazione straniera e quella locale. Da questo studio e 

dalle testimonianze dirette, è emerso chiaramente il fatto che non tutti gli individui stranieri hanno 

avuto difficoltà nell’integrarsi nella società. Mentre una parte degli individui immigrati ha riscontrato 

molteplici difficoltà, percependo una forte discriminazione non solo verbale, ma anche inerente 

all’accesso agli alloggi, altri invece hanno dichiarato di essere riusciti a integrarsi nella società di 

accoglienza senza particolari problemi, dal momento che hanno cercato di adeguarsi alle situazioni 

che la vita gli ha posto davanti. 

Infine, è quindi fondamentale affermare che durante la lettura di questo capitolo, si è potuto 

comprendere che l’inserimento della popolazione straniera all’interno sia del mercato 
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dell’occupazione che della società locale è strettamente collegata sebbene questo non sia uguale 

per tutti. Infatti, grazie alle parole degli intervistati, si è potuto comprendere come all’interno della 

società veneta non tutti percepiscono l’individuo straniero in maniera negativa. Questo dipende, 

infatti, da diversi fattori, come per esempio il luogo da cui si giunge (gli immigrati albanesi hanno 

riscontrato meno problemi nell’inserirsi nella società, mentre quelli rumeni hanno percepito 

atteggiamenti ostili nei loro confronti. Questo probabilmente si verificava in riferimento al fatto che, 

i primi erano già più avvantaggiati grazie alla conoscenza della cultura italiana che avveniva 

attraverso i programmi italiani trasmessi alla televisione, mentre i secondi non disponevano di tale 

opportunità e quindi non conoscevano i nostri usi e costumi), l’età in cui si arriva e anche essere 

uomo piuttosto che donna comporta una certa disparità soprattutto a livello lavorativo, in quanto 

spesso la donna percepisce un salario più basso rispetto agli uomini. 
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Conclusioni 

La presente tesi si è posta l’intento di illustrare ed analizzare il fenomeno riguardante l’immigrazione 

straniera in Italia e l’impatto sul mercato del lavoro, facendo riferimento in particolare alla regione 

del Veneto dal 1990 al 2000. Nello specifico, attraverso questa ricerca si è cercato di rispondere alla 

domanda: In che modo gli individui stranieri hanno modificato il mercato dell’occupazione nel 

momento in cui sono giunti in questo territorio e come la popolazione locale ha reagito a tale 

fenomeno, in particolare per quanto riguarda il caso Veneto durante gli anni Novanta del XX secolo?  

Attraverso una analisi approfondita dei dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), l’utilizzo 

di alcuni articoli giornalistici, in particolare de “La Repubblica” e de “La Stampa”, e i racconti orali 

forniti da alcuni soggetti stranieri giunti in Veneto durante l’ultimo decennio del Novecento, è stato 

delineato che il fenomeno migratorio ha avuto un importante impatto sul mercato occupazionale, 

sia a livello nazionale che regionale. 

Come è stato possibile comprendere dalla lettura di questo elaborato, il fenomeno migratorio che si 

sviluppa nel territorio italiano dalla seconda metà del Novecento, è del tutto nuovo per la 

popolazione. Difatti, gli anni precedenti al periodo considerato, l’Italia si era sempre caratterizzata 

come paese di emigrazione e per questo motivo ha avuto delle difficoltà iniziali nell’affrontare gli 

arrivi di individui stranieri all’interno della propria società. Queste difficoltà, ad ogni modo, 

permangono tutt’oggi in quanto stiamo vivendo una situazione di perenne emergenza. A tal 

proposito, è stato delineato in maniera chiara e dettagliata l’andamento dei flussi migratori dagli anni 

Sessanta agli anni Novanta, avvenuti soprattutto a causa di guerre, conflitti, persecuzioni e povertà 

presenti nel proprio paese di origine. Questo ci fa capire che il motivo che porta interi gruppi di 

immigrati ad abbandonare il proprio paese è inerente al fatto che essi cercano condizioni di vita 

migliore sia per sé stessi che per le loro famiglie. 

Grazie a queste analisi, è stato quindi possibile notare come la presenza straniera abbia avuto un 

impatto significativo inerente al cambiamento, che è avvenuto sia da un punto di vista della 

demografia italiana, sia per quanto concerne la società che l’economia del paese stesso. Difatti i dati 

che sono stati utilizzati hanno dimostrato nettamente come vi sia stato un incremento degli 

immigrati all’interno del territorio italiano, dal momento che i flussi migratori sono aumentati in 

maniera significativa soprattutto durante gli anni Ottanta e Novanta. Questo aumento è avvenuto 

soprattutto in seguito alle trasformazioni che l’economia italiana stava subendo e per questo motivo 

i datori di lavoro necessitavano di un maggiore numero di lavoratori all’interno della propria attività. 

Grazie quindi all’immigrazione straniera è stato possibile incrementare la mancanza di manodopera 

locale ed evitare quindi delle possibili chiusure. 
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Allo stesso tempo però, nonostante ci fosse una forte necessità di forza lavoro in alcuni settori, come 

quelli dell’agricoltura e dei servizi e, questa mancanza si poteva colmare con i lavoratori stranieri, la 

presenza degli immigrati all’interno del territorio italiano non era sempre ben vista dalla popolazione 

locale. Infatti, durante gli anni Ottanta e Novanta sono iniziate a svilupparsi, non solo all’interno del 

mercato occupazionale ma anche nella società, delle discriminazioni e delle ostilità nei confronti 

degli stranieri. In relazione a questo, infatti, molti italiani vedevano nella persona straniera un 

possibile problema, soprattutto per quanto riguardava l’occupazione lavorativa, in quanto si credeva 

potesse rubare il lavoro degli italiani e per questo motivo si cercava di escluderla. 

Parallelamente, durante il periodo di tempo considerato, si inizia a sviluppare sempre di più il lavoro 

nero. Esso era già presente nel territorio italiano, ma con l’incremento dei flussi migratori, questo 

fenomeno inizia a espandersi maggiormente all’interno del mercato occupazionale.  L’uso di questa 

tipologia lavorativa vede il titolare impiegare, nella propria attività, personale senza un regolare 

contratto di lavoro. Questo è avvenuto in particolare in tre settori, quello agricolo, quello ambulante 

e quello domestico, in quanto definiti dalla popolazione italiana come pericolosi, precari, 

penalizzanti e poco pagati. Infatti, a seguito di queste caratteristiche molti lavoratori locali 

decidevano di abbandonare tali occupazioni per cercare un lavoro altrove, al fine di ottenere anche 

un salario più alto che permettesse loro di vivere meglio.  

In merito a ciò, lo studio della presente tesi dimostra che, a seguito dello sviluppo del lavoro 

sommerso, all’interno del mercato occupazionale, questo ha portato molti datori di lavoro a sfruttare 

gli individui stranieri offrendo loro salari molto bassi e facendoli lavorare per molte ore al giorno. 

Inoltre, come dichiarato precedentemente, all’interno delle attività occupazionali e della società 

italiana, durante gli anni Ottanta e Novanta si iniziano a sviluppare forme di ostilità nei confronti 

degli immigrati. Attraverso la diffusione di queste discriminazioni quindi, i soggetti locali tendono ad 

allontanare gli stranieri, in quanto considerati come diversi da loro. Di conseguenza si crea, 

all’interno della società, un clima non solo di disparità che viene alimentata da stereotipi e pregiudizi, 

ma anche di esclusione e marginalizzazione nei confronti del soggetto migrante. 

In Veneto, questi fenomeni si sono sviluppati a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. Come si 

è notato dalla lettura del presente elaborato, l’economia della regione presa in analisi in quel 

periodo, stava vivendo un periodo di recessione, ma nonostante questa situazione il mercato del 

lavoro è riuscito a svilupparsi ugualmente in maniera efficace, in particolar modo grazie alla 

numerosa presenza di popolazione straniera proveniente da vari paesi esteri, soprattutto dall’Europa 

orientale, che ha permesso ai datori di lavori di evitare la chiusura delle loro attività. 
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Inoltre, a differenza del resto della Nazione italiana, che ha visto un incremento di individui stranieri 

provenienti soprattutto dalle diverse zone dell’Africa, il Veneto registra all’interno dei propri confini 

soprattutto soggetti provenienti dall’Albania, dalla ex Jugoslavia e dalla Romania, in quanto durante 

questo arco temporale si verificano, all’interno di questi territori, diversi eventi che portano gli 

stranieri a spostarsi dalla loro madrepatria verso il territorio italiano. 

In relazione a questo punto, come si è osservato, grazie ai dati inseriti e alle testimonianze degli 

immigrati, si è potuto comprendere in che modo il processo migratorio è stato vissuto da questi 

ultimi. Essi, infatti, hanno raccontato soprattutto i motivi che li hanno spinti a lasciare il proprio paese 

di origine, come è avvenuto il viaggio e le sfide e gli ostacoli che hanno dovuto affrontare quando 

sono giunti nel territorio veneto sia per quanto riguarda l’ambiente lavorativo che quello sociale. 

A tal proposito, è stato possibile comprendere come, la loro presenza non abbia sempre suscitato 

tra la popolazione locale delle reazioni positive nei loro confronti. Infatti, da un lato, questo è 

risultato vantaggioso per quanto riguarda la loro partecipazione all’interno del mercato 

occupazionale, in quanto ha permesso un continuo sviluppo della crescita economica, mentre 

dall’altro lato si sono create delle tensioni tra i cittadini veneti che hanno portato alla discriminazione 

dei soggetti migranti.  

Tuttavia, dalle parole raccolte durante le interviste, si è anche notata una discrepanza, tale per cui 

non tutti gli immigrati hanno percepito queste ostilità nei loro confronti, ma ci sono state situazioni 

diverse. Infatti, come si è potuto comprendere, ci sono stati dei soggetti stranieri che hanno 

riscontrato una difficoltà nell’inserirsi nell’ambiente lavorativo, in quanto in questo luogo vi erano 

discriminazioni da parte non solo dei titolari che ne approfittavano, soprattutto per quanto 

riguardava il salario, ma anche dei lavoratori italiani, che non accettavano la presenza straniera e di 

conseguenza si creavano delle dinamiche che impedivano agli immigrati di potersi integrare. 

Dall’altra parte invece, alcuni intervistati, soprattutto la componente albanese, ha affermato di non 

avere mai percepito discriminazioni nei loro confronti, né per quanto riguarda il mercato del lavoro, 

né all’interno della società locale. Altri ancora invece hanno riscontrato ostilità solo nell’ambito 

sociale, soprattutto nel momento in cui dovevano cercare un alloggio in cui vivere. 

In conclusione, con questa tesi si è potuto osservare che, analizzando in maniera approfondita i 

diversi aspetti inerenti al fenomeno migratorio, si delineano le sfide e gli ostacoli, come per esempio 

lo sfruttamento da parte dei datori di lavoro e le possibili discriminazioni, che il mercato del lavoro 

pone di fronte ai soggetti stranieri e di quanto, alle volte, possa risultare complicato l’inserimento in 

una società che considera gli immigrati come un problema. Tuttavia, si è anche compreso che il 

fenomeno dell’integrazione richiede un duplice adattamento: non solo gli stranieri si devono 
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adattare per potersi sentire parte integrante della comunità in cui giungono, ma talvolta anche la 

popolazione locale deve impegnarsi e accettare la presenza straniera all’interno del proprio 

territorio. 
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