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PREFAZIONE 

Quando, alcuni mesi sono, il signor Samuele Gompers percorse 
banchettando le citta d’Italia, i rappresentanti e gli organi delle classi 
operaie, tutti occupati a dibattere la legittimita delle sue credenziali 
dal punto di vista della ortodossia proletaria, dimenticarono di ri- 
volger la loro attenzione ad un problema alquanto pit importante 
per gli interessi nazionali: quello di vedere per quali moventi di 
dissimulato tornaconto questo condottiero di sindacati americani 
avesse giudicato opportuno di recare in persona attraverso l’Oceano 
il saluto della fratellanza e della solidarieta ai concorrenti piu temuti 
delle organizzazioni che lo riconoscono capo, tentando di stringer 
rapporti e iniziar trattative nell’ostentato intento di un vantaggio co- 
mune. 

Non molto acume occorreva, a dir vero, per scoprire, sotto le 
abili circonlocuzioni di prodigata affabilita, le intenzioni recondite 
di quella ambulante propaganda; né mancaron fin da quei giorni 
coloro che, astraendo dalle ristrette preoccupazioni in base alle quali 
elevoO pur qualche dubbio la partigianeria demagogica, ne scorsero 
e denunziarono senza ambagi il significato reale (1). Ma cid non 
valse ad abbassar d’una nota il calore dei brindisi salutanti, nella 
gioconda terra d'Italia, il passaggio dell’astuto emissario. Partito 
il quale nessuno si preoccupo altrimenti dei problemi che la sua 
venuta aveva per un istante suscitati ed assorti all’onore della 
discussione pubblica, né vi fu chi richiamasse l’attenzione sul signi- 
ficativo indizio che Pevento, in apparenza trascurabile, rappresen- 
tava rispetto ad uno dei piu vitali interessi della patria nostra. 

La verita é che la visita amichevole del cittadino Gompers non 
fu se non un episodio, @importanza per sé stesso assai limitata, 
della formidabile tendenza che matura oltre Oceano ai danni delle 

(1) Cfr. tra i pit espliciti, l’Hconomista d’Italia, 20-21 settembre 1909. 
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vecchie nazioni esportatrici di merce-lavoro. Ed é essenzialmente a 

tale titolo, come indizio cioé del fermo proposito delle classi operaie 

di non dar tregua alla lotta contro la mano d’opera straniera, che 

il fatto, troppo presto dimenticato, merita la pit seria considerazione. 

Non gli Stati Uniti soltanto, ma ormai quasi tutte le moderne 

democrazie accennano da parecchi anni a velleita schiettamente 

esclusivistiche; mentre non fa che crescere d’altro lato la corrente 

migratrice dei piu umili strati delle plebi europee. Contrasto impres- 

sionante, da cui scaturira certo uno dei pit gravi problemi interna- 
zionali del domani, e che fin d’ora non puo lasciar indifferente un 

popolo come il nostro, per il quale l’emigrazione costituira proba- 

bilmente ancora per assai tempo un correttivo indispensabile alla 

esuberanza demografica, se non anche un contributo essenziale 

allequilibrio economico. 

Il fenomeno offre d’altronde, dal lato teorico e scientifico, dei 

punti di vista assai originali, rispetto alle forme, alle manifestazioni 

ed agli effetti di questo nuovo protezionismo; il quale, pur proce- 

dendo da forze e da moventi tanto diversi — come quello che non é, 
in ultima analisi, se non una manifestazione pit grandiosa della 

tradizionale politica di limitazione della mano d’opera dell’ unio- 
nismo operaio — risuscita gli impedimenti e riedifica le barriere che 

il vincolismo despotico del secolo XVIII aveva eretti e moltiplicati, 

per pregiudizi economici, gelosie di sovranita o diffidenze oscuranti- 

stiche, sul libero cammino degli emigranti. 

Seduzione di indagine speculativa ed interesse vivo di questione 

attuale e pratica concorrono quindi nel farmi ritenere non affatto 

inutile uno studio del vasto movimento cui ho accennato; che si 
svolge, secondo i luoghi, in foggie diverse e con varia intensita, ma 

del quale riescira forse istruttivo indagare, attraverso le differenti 

incarnazioni, i lineamenti uniformi e le impronte caratteristiche, per 
cercare di trarne argomento a qualche deduzione generale. 

Non passa mese senza che le riviste americane ci mandino 1’eco 
delle dotte controversie a cui il problema — tema di frequenti pro- 

poste e dibattiti nei consessi politici — da luogo altresi nelle riunioni 
e nelle pubblicazioni dei pitt autorevoli corpi accademici. Sorge da 

esse e Si concreta in lineamenti di giorno in giorno pit precisi la 
fisionomia politica e giuridica di quel diritto di esclusione, che, appli- 
cato dapprima empiricamente come semplice concessione alle esi- 
genze di partiti interni, tende gradatamente a teorizzarsi foggian- 
dosi.a sistema scientifico. 

In una discussione che tocca tanto da vicino gli interessi piu 
vitali dell’espansione nostra, parmi sarebbe legittimo e altamente 



EN opiate 

profittevole un pit attivo intervento della scienza italiana. Ad invo- 

care il quale, assai pit che a recare all’argomento largo contributo 

di osservazioni originali, mirano essenzialmente queste mie modeste 

ed obbiettive ricerche (4). 

(1) Mentre correggevo le ultime bozze del presente lavoro, mi giunse i] volume 

di Emanuete Seta, La vita della riechezza (Torino-Roma, 1910), un capitolo del 

quale (pag. 182-198) @ dedicato alla trattazione sommaria di questo stesso tema. 

Dopo alecune osservazioni generali sui caratteri del fenomeno, che chiama “ prote- 

zionismo demografico , (denominazione da me pure usata in qualche caso, per la 

sua chiarezza sintetica, ma che forse si presta a qualche critica), lA. ne indica 

succintamente le conseguenze economiche, notando come esse possano riassumersi 

« in un aumento del costo di trasformazione dei capitali personali nello spazio ,. 

La conclusione, in sostanza, non differisce notevolmente da quelle a cui fanno capo 

le presenti indagini; nelle quali possono trovarsi pure prove molteplici dell’asserto, 

enunciato come fatto evidente dal Sella, circa i rapporti del protezionismo demo- 

grafico col commerciale. L’assenso inatteso che mi porgono le ricerche coscienziose 

compiute contemporaneamente, a completa mia insaputa, dall’egregio amico, con— 

corre a confermarmi nella accettabilita sostanziale dei risultati raggiunti dal pre~ 

sente studio. 
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CAPITOLO I. 

La prima fase della politica dell’immigrazione 

nei paesi nuovi. 

La tendenza favoreggiatrice. 

Mayo Smith distingueva la storia dell’emigrazione moderna in 

due grandi periodi: quello della colonizzazione ufficiale e quello del 

libero espatrio (4). Il secondo pero ci sembra potrebbe suddividersi 

a sua volta in due altri: quello dell’emigrazione incoraggiata, pro- 

mossa e richiesta dai paesi di destinazione, e quello delle ostilita 

popolari e degli impedimenti legislativi (2). 

Del primo di questi periodi non @ cOmpito nostro occuparci. 

Egregiamente son note, per insigni studi, le vicende della politica 

favoreggiatrice, mercé la quale, per buona parte del secolo XIX, le 

nuove societa oltreoceaniche si sforzarono a gara di affrettare il 

popolamento e la messa in valore dei loro territori. Né, rispetto ai 

sistemi del List, del Poulett-Scrope, dell’Uniacko, o a quello cele- 

berrimo del Wakefield, nulla potremmo aggiungere a quanto, con auto- 

rita e competenza ben maggiori, fu scritto dai molti autori che s’occu- 

parono delle proposte e dei metodi a cui diede luogo la formazione 

economica e demografica delle colonie (3). Soltanto ricorderemo che, 

secondo le piu attendibili statistiche, la quasi totalita dell’emigra- 

zione inglese per l’Australasia, dal 1830 al 1850, ed anche una consi- 

derevole parte di quella successiva alla scoperta dell’oro, furon sus- 

sidiate coi proventi delle vendite dei terreni, mentre, nel Canada, le 

(1) Cfr. Statistics and sociology. New York, 1896, pag. 314 e segg. 

(2) Con analogo criterio classifica le leggi sull’immigrazione L. Bon1o, “ Notes 

sur la législation et la statistique comparées de l’émigration et de l’immigration ,, 

in Revue économique internationale, maggio 1905. 

(3) Per una perspicua esposizione di tali sistemi, cfr. Pau. Lznoy Brautizu, De 

la colonisation chez les peuples modernes. 5° ed., Parigi, 1902, vol. II. Del sistema 

Wakefield e delle sue conseguenze tratta ampiamente, tra gli autori italiani, il 

Rasseno La questione fondiaria nei paesi nuovi, vol. I. Torino, 1898, pag. 16 e 

segg. @ passim. 
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moltiplicate agevolezze all’acquisto di terre costituirono, durante 

l’intero secolo, uno stimolo efficace al bramato arrivo dei coloni (1). 

Vero é che, fin d’allora, le preoccupazioni del rapido popola- 

mento non soppressero completamente ogni criterio di selezione. | 

commissari preposti ai servizi dell’emigrazione sovvenzionata per 

conto dei vari governi d’Australia, seguendo le direttive esplicitamente 

tracciate dai decreti instituenti le loro funzioni, adottaron sempre 

severe norme di scelta, nell’intento di non ingombrare le colonie di 

individui inetti al lavoro e incapaci di provvedere alla propria sussi- 

stenza, e talora anche nello scopo di correggere la sproporzione dei 

sessi, prodotta dalla deportazione dei convicts e aggravata dal repen- 

tino afflusso dei cercatori d’oro. Precauzioni non minori vediamo 

adottate nel Canada, dove tutti gli sforzi convergono alla forma- 

zione d’un popolo di coltivatori robusti, provenienti da regioni di 

clima non troppo diverso, e possibilmente dotati di un sufficiente 

peculio di impianto (2). 

Ma, nel complesso, puo ritenersi che, dal 1830 fino ad oltre il 1880, 

base prevalente della linea di condotta delle nuove societa verso gli 

immigranti fu il concetto dell’utilité incontestabile di un forte in- 

(1) Agli Stati Uniti veri incoraggiamenti legislativi all’immigrazione s’ebbero 

soltanto nell’occasione della guerra civile, per la penuria di lavoratori, cagionata 

dagli ingenti reclutamenti. L’atto 4 luglio 1864, c. 246, 13 Stat. 385 provvide in 

conseguenza che gli stranieri sbarcati agli Stati Uniti fossero esenti dal servizio 

militare, che loro fossero accordate speciali agevolezze per il viaggio ed il collo- 
camento e che speciali funzionari curassero la loro tutela. Cessato il bisogno, tali 

disposizioni furono revocate dall’atto 30 marzo 1868, c. 38, 15 Stat. 58. La legisla- 

zione dei singoli Stati offre pure esempi assai frequenti di provvedimenti intesi ad 

attirare abili ed utili coloni, a mezzo particolarmente di commissari a tal uopo 

inviati nei porti dell’Unione o all’estero. Cfr. in proposito Prescorr F. Hatu, Immi- 

gration and its effects upon the United States, New York, 1906, pag. 202 e segg. 

Scopi indirettamente protettivi ebbero pure i numerosi atti regolanti, dal 1819 in 

poi, il trasporto marittimo degli immigranti, agli effetti umanitari ed igienici. 

(Carriage of passengers acts, 1819, 1847, 1848, 1849, 1855, 1882): come pure la 

Convenzione 22 febbraio 1868 colla Germania per Ja naturalizzazione dei rispettivi 

sudditi (Cfr. Bollettino dell’emigrazione, 1904, n. 7), e la Gonvenzione 20 settembre 1870 

con l’Austria-Ungheria circa l’emigrazione reciproca dei due Stati. 

(2) Caratteristica in tal senso é l’opposizione vivissima sorta in tutte le colonie, 

tranne il Canada, quando, nel 1886, la National association for imfroving the State 

directed colonisation presento al Parlamento inglese un vasto piano di emigrazione 

ufficiale, da promuoversi da apposite compagnie sotto la garanzia dello Stato. 

Dovunque i governi coloniali rifiutarono nel modo piu reciso di riceyere immi- 

granti che non avessero scelti essi stessi, a mezzo dei loro agenti nella Gran Bret- 

tagna. Cfr. Bopio, Sulle condizioni dell’emigrazione e sulle istituzioni di patronato 

degli emigranti, Roma, 1894, pag. 30. 
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cremento demografico, con ogni mezzo e per qualsiasi via promosso 

ed ottenuto. Dei tre fattori della produzione, era sopratutto il lavoro 

quello di cui si sentiva la mancanza, di fronte all’immane offerta di 

prodigiose ricchezze naturali. Ed a qualunque costo occorreva procu- 

rarselo, fosse pure ricorrendo, dopo l’abolizione della tratta vera e 

propria al reclutamento ed arruolamento della mano d’opera di co- 

lore. Onde, oltre che nell’immigrazione bianca sovvenzionata, una 

delle caratteristiche di quest’epoca si ravvisa nei favori largiti ai 

lavoratori asiatici, malesi, africani ed oceanici, indispensabili alla 

messa in valore degli sterminati territori nominalmente acquisiti alla 

dominazione europea. 

Son noti a tal proposito i fenomeni che seguirono, nelle colonie tro- 

picali inglesi, l’emancipazione dei negri. Ridotta al minimo dal de- 

creto 6 febbraio 1843 anche quella forma di tratta larvata che 

consisteva nell’acquisto e arruolamento, apparentemente spontaneo 

previa liberazione, degli schiavi offerti sui mercati del litorale afri- 

eadno, i piantatori pensano di sostituirli col reclutamento di coolies 

indiani. La sola isola Maurizio ne introduce 20.000 prima del 1837, 

ed altri 94.000 dal 1834 al 1847, non ostante un atto del parlamento 

ne abbia, nel 1842, sottoposto a severe cautele |’ autorizzazione. 

Seguon l’esempio, dal 1844 in poi, le Antille inglesi, dove la mano 

d’opera asiatica non tarda a venir in attiva concorrenza con quella 

africana e specialmente maderese precedentemente introdotta. Cosi 

i possedimenti francesi della Réunion, della Martinica e della Guada- 

lupa, che riescon con questo espediente a superare Ja crisi determi- 

nata dalla repentina soppressione del lavoro schiavo. Né altrimenti 

avviene a Cuba, la quale deve gran parte della prodigiosa floridezza 

economica di cui gode, dal 1830 al 1870, alla pertinacia con cui 1 suoi 

governanti — non sempre, a dir vero, con metodi moralmente incen- 

surabili — provvedono ad assicurarle, mercé trattati e contratti, i 

poco costosi servizi di molte diecine di migliaia di cinesi (4). Nel 

frattempo, senza leggi speciali di protezione, ma colla semplice 

liberta concessa all’iniziativa privata, |’Australasia si procura con- 

tingenti notevolissimi di lavoratori gialli e di indigeni delle isole del 

Pacifico. E gli Stati Uniti d’America, concludendo nel 4864 un apposito 

trattato col Celeste Impero, proclaman esplicitamente il principio: 

« doversi cordialmente riconoscere il diritto naturale ed inalienabile 

dell’uomo a cambiar sede e cittadinanza, ed anche il mutuo vantaggio 

della libera emigrazione dei cittadini e sudditi rispettivi da un paese 

(1) Cfr. P. Leroy Beautieu, De la colonisation chez les peuples modernes, vol. I, 

pag. 202, 298, 251, 257; II, 597 e segg. 
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all’altro, per scopi di curiosita, commercio o residenza perma- 

nente» (1). 

Di un simile stato di cose, che corrisponde per gli Stati Uniti e per 

la maggior parte delle colonie inglesi ad uno stadio oltrepassato della 

loro evoluzione, posson osservarsi tuttora esempi caratteristici nelle: 

nazioni il cui sviluppo economico si presenta pil arretrato, o nelle 

quali almeno permangono inalterate le cause ed i bisogni generatori 

di siffatta tendenza. 

Se noi percorriamo la copiosa legislazione, anche recentissima, delle: 

repubbliche sud-americane sull’immigrazione, la troviamo intiera- 

mente inspirata allo scopo supremo di promuovere innanzi tutto il 

loro incremento demografico. 

Si mantiene in vigore nella Repubblica Argentina la legge 19 ot- 

tobre 1876 sull’immigrazione e colonizzazione, che, oltre ad istituire 

all’estero agenti governativi con l’incarico di fare un’attivissima pro- 

paganda e di fornire ai partenti tutte le informazioni ed agevolezze 

(art. 4), stabilisce che all’immigrante di buona condotta e dotato di 

qualche mestiere od attitudine sia somministrato il mantenimento 

fino a quando non trovi impiego, e venga inoltre provveduto al suo 

collocamento, al trasporto gratuito sul luogo di lavoro, all’introdu- 

zione in franchigia dei suoi bagagli ed attrezzi (art. 10). Le navi 

aventi a bordo immigranti godono, per il carico e lo scarico, specialis- 

sime facilitazioni (art. 19) (2). Parimenti non fu ancor revocata nel- 

Uruguay la legge 10 giugno 1890, para el fomento de immigracion, 

in cui, oltre ai detti vantaggi di sbarco e collocamento gratuito, 

(1) Cfr. Bollettino dell’emigrazione, 1904, n. 14. Per la storia di questo trattato, 

efr. G. E. Mc-Neitt, The labor movement. The problem of to day. New York— 

Boston, 1887, pag. 429 e segg. “ The chinese and the labor question ,. 

(2) Boll. emigr., 1904, n. 5. Queste disposizioni furono in seguito completate 

dalle leggi e regolamenti 4 marzo 1880, 3 novembre 1882, 27 settembre 1884, 

2 ottobre 1884, 31 dicembre 1891, 5 aprile 1897, 10 febbraio 1899, 21 agosto 1899, 

8 gennaio 1903, 28 gennaio 1903, 2 settembre 1904, 9 settembre 1904, 29 novem- 

bre 1904, 10 gennaio 1905, 5 aprile 1905. A tali norme aventi carattere pit. gene- 

rale servono di complemento quelle emanate nello stesso fine dalle singole provincie 

e territori: basti citare, tra le moltissime, le leggi 25 novembre 1887 e 17 agosto 1900 

della provincia di Buenos Ayres; 23 ottobre 1896, 9 settembre 1904 e 28 gennaio 1905. 

della provincia di Cordoba; 19 gennaio 1904 e 22 gennaio 1904 della provincia di 

Entre Rios; 7 settembre 1897 della provincia di Juiuv; 9 ottobre 1902 della provincia 

di Mendoza; 5 aprile 1905 della provincia di Santiago dell’Estero; 28 agosto 1896 

del territorio del Chaco e Formosa; 2 settembre 1904 del territorio del Chubut; 

19 ottobre 1904 del territorio di Missiones; 2 novembre 1903 del territorio del Neu- 

quén; 19 agosto 1904 e 21 gennaio 1905 dei territori della Pampa e di Rio Negro; 

26 novembre 1904 del territorio di Santa Cruz. Cfr. Boll. emigr., 1907, n. 15. 
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alloggio e vitto per otto giorni, trasporto al luogo di destinazione, 

franchigia doganale (art. 7), @ stabilito che l’Assemblea nazionale 

debba ogni anno fissare una somma da devolversi in anticipazioni di 

passaggi in 3° classe per un certo numero di immigranti (art. 11) (1). 

Sovvenzioni ancor piu generose adottano la legge 26 agosto 1894 sul- 

Vimmigrazione nel Venezuela, e quella 25 gennaio 1896 del Guate- 

mala, aggiungenti entrambe al passaggio gratuito e alle spese di 

viaggio dal paese di origine al porto d’imbarco (art. 11) la promessa 

allettatrice di lotti di terreno, da concedersi pero soltanto quando il 

governo lo reputi conveniente (Guatemala, art. 12), o con molte re- 

_ strizioni e vincoli alla liberté personale del colono (Venezuela, arti- 

colo 12) (2). Riproduce invece quasi esattamente le disposizioni del- 

lUraguay la legge 9 ottobre 1903 del Paraguay, la quale riconosce pero 

agli arrivanti il diritto al viaggio gratuito da qualsiasi punto del Rio 

della Plata o Parana all’interno, ma subordina le sovvenzioni all’es- 

sere l’emigrante minore di cinquant’anni e in possesso di una somma 

di almeno 50 pesos oro, o di 30 per ciascun uomo adulto, se capo di 

famiglia (art. 3) (3). 
Un pertinace spirito di continuita rivela poi in tal senso la legisla- 

zione del Chile, che, dopo aver, fin dal 18 novembre 1845, stabiliti 

notevoli incoraggiamenti pei nuovi coloni, li venne successivamente 

completando ed ampliando, colle leggi e decreti del 9 gennaio 1851, 

4 dicembre 1866, 4 agosto 1874, 9 novembre 1877, 20 gennaio 1883, 

11 gennaio 1893, 7 febbraio 41893, 17 settembre 1896, 13 gennaio 

1898, 4° febbraio 1899, 41° settembre 1899, 8 novembre 41900, 

15 ottobre 1902, 34 gennaio 1905, 3 febbraio 1905, 1° marzo 1905, 

8 maggio 1905 (tutti ancora in vigore), concludendo la serie col rego- 

lamento 24 giugno 1905 sull’immigrazione libera, in cui, oltre a con- 

fermare agli immigranti il diritto al passaggio gratuito in 3* classe, 

(in 2* se maestri o capi d’officina), al trasporto dal punto di sbarco 

al luogo di destinazione, al ricovero e mantenimento nei ricoveri di 

Talcahuano, Valparaiso e Antofagasta, ed alle solite franchigie do- 

ganali (art. 13), accorda speciali favori agli operai di un certo nu- 

mero di industrie tassativamente enumerate (art. 14, 15), e organizza 

(1) Cfr. Statistica dell’emigrazione italiana avvenuta negli anni 1898-1899. Pub- 

blicata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della 

Statistica. Roma, 1900, pag. 159 e segg. 

(2) Cfr. Boll. emigr., 1905, n. 11 e 19. Altre agevolezze contiene la nuova legge 

30 aprile 1909 del Guatemala. Clr. Boll. emigr., 1910, n. 1. 
(3) Cfr. Boll. emigr., 1904, n. 6. 
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uffici ed agenti di propaganda e di protezione all’estero ed all’interno 

(art. 1-10, 14-20) (1). 
A scopi non diversi si inspiran le norme in proposito emanate da 

parecchi altri Stati americani: la Bolivia (legge 12 dic. 1895), il Peru 

(leggi 28 aprile 1873, 7 ottobre 1893, 12 gennaio 1897, 24 dic. 1898), 

Costarica (legge 24 nov. 1905), Cuba (legge 14 luglio 1906, che stanzia 

un milione di dollari per sussidi ad immigranti), Honduras (legge 8 

febbraio 1906), S. Domingo (leggi 8 luglio 1876, 5 giugno 1879, 7 ot- 

tobre 1880, 15 maggio 1879, 16 novembre 1880, 10 novembre 

1880), il Messico (leggi 16 febbraio 1854, 13 marzo 1861, 3 maggio 

1875, 15 dicembre 1883, 6 settembre 1897, 22 dic. 1908 (2). 

Ma dove la tendenza favoreggiatrice si manifesta in modo piu con- 

tinuo e caratteristico, senza punto accennare a decrescere, come av- 

viene in parecchi altri Stati dello stesso continente, é nella sterminata 

e semideserta confederazione brasiliana. I] prolungarsi piu che al- 

trove dell’economia schiavistica ritarda qui notevolmente i tentativi 

della colonizzazione ufficiale. Ma quando, dopo l’emancipazione, si 

manifestano i fenomeni di crisi della mano d’opera che seguono, in 

tutti i paesi tropicali, il grande avvenimento storico, vediamo ripe- 

tersi anche al Brasile gli esperimenti dell’ immigrazione di colore, di 

cui dianzi segnalammo importanti esempi. E la legge 14 nov. 1892 

dello Stato di Rio de Janeiro organizza |’introduzione annua di 10 

a 20.000 cinesi, fino ad un totale di 120.000 (3). Sono pero sopra- 

tutto i coloni bianchi quelli che occorrono: e non si tralascia mezzo 

per allettarli. Dopo un decreto 28 giugno 1890, assai favorevole 

agli immigranti (4), i servizi della colonizzazione passano dal governo 

centrale ai singoli Stati, che legiferano largamente in materia, ga- 

reggiando nelle promesse di favori, e votando crediti ingenti per 

passaggi gratuiti, esenzioni e sussidi vari di impianto, di assistenza 

sanitaria e legale, ecc. (5). La legge 13 dicembre 1905 avoca pero 

nuovamente questo ramo di amministrazione al potere federale, che, 

(1) Cfr. Boll. emigr., 1906, n. 3. 
(2) Cfr., per un diligente elenco di questa legislazione, Boll. emigr., 1907, n. 15. 

“© Elenco di leggi, decreti e regolamenti circa l’emigrazione dagli Stati di Europa 

-e ’immigrazione e la colonizzazione in America, Africa, Asia ed Oceania ,, e i 

numeri degli anni seguenti. 

(3) Cfr. Boll. emigr., 1906, n. 6. 

(4) CGfc. Statistica dell’emigrazione italiana per Vanno 1893. Pubblicata dal Mini- 

‘stero di Agr. Ind. e Comm., Direzione Generale della Statistica. Roma, 1894. 

(5) Cfr., per l’elenco di queste leggi e provvedimenti (non meno di 168 in tutto), 

Boll. emigr., 1907, n. 15. Per le leggi 5 ottobre 1899 di Rio Grande e 27 dic. 1906 

di S. Paolo. Cfr. Boll. emigr., 1906, n. 11, e 1908, n. 6. 
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CAPITOLO II. 

La seconda fase del problema dell’immigrazione 

nelle nuove societa. 

L’esclusione dell’immigrazione di colore. 

Il secolo XIX, scrive un egregio studioso dell’emigrazione mon- 
diale, segna nella storia d’Europa soprattutto un’epoca di cupida, 
febbrile occupazione di terre, nel progresso della razza bianca una 
gara infaticata e violenta di precedenza e di predominio sulle stirpi 
rivali (1). Non fu che un episodio dell’epica, ma spesso brutale 
contesa il trattamento usato agli immigranti delle razze inferiori, 
dovunque la civilta europea si affermo e rinnovo in foggia di societa 
nuove. 

Abbiamo accennato all’aiuto efficace che cinesi, malesi ed indiani 
avevan, richiesti, recato alle pericolanti economie coloniali, nella 
crisi minacciosa dell’abolizione della schiavitu. E vedemmo come, 
superata appena l’aspra transizione, cessassero dovunque gli inviti 
ufficiali all’eterogenea corrente collaboratrice. 

I] periodo di semi-indifferenza o meglio di tolleranza che suc- 
cede, sulla base di un parziale e praticamente molto ipotetico pareg- 
giamento di diritti, non é, in nessun luogo, di lunga durata. Ché 
dovunque il moltiplicarsi della popolazione bianca coincide con vio- 
lente esplosioni d’odio, espresse in furibonde invocazioni di ostra- 
cismo, contro le umili falangi dianzi chiamate ad integrare, spesso 
sotto la ferula di un regime semi-servile, le forze insufficienti dei 
dominatori. 

Anche nei paesi dove la penuria di braccia si risente tuttora in 
modo piu acuto e nei quali nessuna classe o partito efficacemente 
contrasta alla politica di favorito popolamento, richiesta da poten- 

(1) Gfr. R. Gonnarp, L’émigration européenne au XIX siecle. Parigi, 1906. 
Introduzione. 
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c. Martin) (1). Per considerazioni analoghe si decide in un’altro caso 

(Preston c. Donohue) che, se un funzionario si forma comunque la 

convinzione che un appartenente alla ciurma di una nave sorpreso 

a terra é un immigrante proibito, non occorrono prove ulteriori circa 

la sua colpevolezza. EK, sempre nello stesso senso, si afferma poco 

dopo (Ah Yin c. Christie) che un fanciullo cinese, nato casualmente 
fuori d’Australia, da genitori legalmente domiciliati nel territorio 
federale, non é percid esente dalle disposizioni proibitive contenute 
nell’atto (9), 

La formidabile barriera di esclusioni, costruita tutta intiera colla 

subdola ingegnosita di simili espedienti indiretti, si completa poi 
con una serie di vessazioni interne, escogitate nel solo ed evidente 
proposito di render praticamente incresciosa e malagevole la vita 
anche ai cinesi gid da tempo stabiliti nel paese, 0 ai quali non si é 

trovato modo di chiuder la porta. 

Di insidie e quisquiglie regolamentari rivolte a tale scopo un 
estraneo all’ambiente australiano difficilmente avverte la presenza 
tra i meandri dei cavillosi provvedimenti d’igiene o di polizia in cui 
si dissimulano; ma non percid essi costituiscono, in questa guerra, 
un’arma meno efficace. Pit d’uno assai curioso ne cita Albert Métin, 
quali la legge di Vittoria (1896) che vieta il lavoro prima delle 7,30 
o dopo le 17 e stabilisce un riposo settimanale di 40 ore consecutive 

nelle sole due industrie esercitate quasi totalmente dai gialli: Veba- 
nisteria e la lavanderia: l'atto della Nuova Galles che sottopone a 
rigorosa ispezione tutte le officine in cui lavorino due o pit cinesi; 
quello di Vittoria, per virtu del quale tutti gl oggetti fabbricati da 
lavoratori asiatici devon recare un marchio speciale, evidentemente 

destinato ad additarli al boicottaggio popolare (3); il provvedimento 

della stessa colonia che, nella creazione degli Special boards incaricati 

(1) Nel fatto si verificd che, nel triennio 1902-904, appena 32 asiatici riuscirono 
a passare l’esame prescritto, e uno soltanto dal 1905 in poi. 

(2) Cfr. P. S. Expersuaw and P. P. Onpen, The exclusion of Asiatic immigrants 
in Australia, cit. 

(3) E vero che, in pratica, cid danneggio poco i cinesi. Un mercante austra- 
ae ufficialmente interpellato, dichiarava in proposito: “ Se l’articolo cinese costa 

5 °/, di meno, si pud essere sicuri che il cliente lo sceglie sempre, a dispetto 
om marchio. E il prezzo che decide. Quanto al patriottismo, non ha nulla a che 
vedere col commercio dei mobili, che @ un affare di tasca, pocketism . Ctr Bue 

letin of the Bureau of Labor, di Washington, n. 56, gennaio 1905. Anche la impo- 
sizione del salario minimo in Victoria, che si sperava dovesse riuscire all’elimina- 
zione del lavoro inferiore, e quindi del cinese, non ebbe a tale riguardo efficacia 
di sorta. Cfr. S. e B. Wrsn, La democrazia industriale (trad. ital.) in “ Biblioteca 
dell’Economista ,, serie V, vol. 7°, pag. 32 n. 
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che essi non fanno nelle colonie nessun lavoro di cui anche 1 bianchi 

non sian perfettamente capaci, colla sola differenza che essi han 

fornito per lunghi anni una forma inferiore di concorrenza degradante 

il tenore di confort, cosi dimostrando coi fatti che nessun equo mi- 

nimo di benessere e di igiene riesce possibile la dove l’operaio giallo : 

i viene liberamente ammesso sul mercato del lavoro es | 

bo Contro l’elemento polinesiano le ragioni suffraganti l’esclusione 

ae si ispirano, in apparenza, a motivi ancor piu civili e filantropici. 

. Sembra che effettivamente pit d’un episodio doloroso avesse a deplo- 5 

| rarsi nella importazione dei canachi, strappati talora con frode dalle 

i loro isole e condotti a lavorare sul continente in condizioni igieniche 

| pericolose ed in uno stato di dipendenza assai simile alla schiavitu. 

t Onde alla propaganda per il loro sfratto partecipo calorosamente 

anche la lega antischiavistica, cid che contribui assai al prevalere 

| della tendenza abolizionistica (2). 

FE Vero @ che non mancano coloro i quali, riguardo agli indigeni, 

| osservano potersi assai facilmente, con un’efficace tutela, eliminare 

siffatti inconvenienti, dato che la preoccupazione reale fosse d’indole 

esclusivamente filantropica; né quelli che sostengono esser i cinesi 

odiati ed avversati assai piu per le loro virtu che pei loro vizi. Ma si 

. risponde dagli avversari che, pure cid essendo, non men grande 

oe apparirebbe l’urgenza di scacciarli, non tanto per interessi di classe 

che per ragioni supreme di difesa nazionale ed etnica. «1 cinesi, 

; scrive Henry Parkes, sono una razza superiore ed appartengono ad 

; una nazione la cui civilta é antica e profonda. Noi conosciamo gli 

. splendidi risultati di molte delle loro industrie; noi sappiamo quale 

f potenza di immaginazione essi abbiano e quanto sia meravigliosa la 

Bes loro tolleranza e la loro pazienza al lavoro. Per queste qualita ap- 

. jit punto io non desidero che essi vengano qui, giacché l’influenza di 

pochi milioni di cinesi cambierebbe intieramente il carattere di 

questa giovine comunita australiana. Appunto perché io giudico 

i cinesi una razza potente, capace di esercitare una grande influenza 

sul paese, e perché io desidero conservare puro il tipo della mia 

nazione, io m’oppongo e mi son sempre opposto alla loro entrata » (3). 

(1) Cfr. State experiments in Australia and New Zealand, vol. Il. Londra, 1902, 

| pag. 353 e segg. 

(2) Cfr. Drage, La questione operaia nell’ Australia, nella Tasmania e nella Nuova 

Zelanda (trad. ital.) in “ Biblioteca dell’Economista ,, IV serie, vol. V, parte 2°. 

Torino, 1896, pag. 675 e segg. 

(3) Gfr. Correspondence relating to Chinese immigration in Australasian colonies, 

1888, pagg. 25, 26, 37, 38. Per altre discussioni ed opinioni riguardo a questa con- 

troyersia, cfr., tra gli altri, A. R. Burrerwortu, The immigration of colowred races 
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Riservandoci di confrontare e discutere il valore di questi opposti 

argomenti, che troveremo ripetuti ed amplificati sull’altra sponda 

del Pacifico, ci limiteremo a rilevare per ora che la vittoria del pro- 

clamato principio della white Australia non fu, per confessione 

stessa dei suoi fautori, priva di inconvenienti per l’economia colo- 

niale. 

Era invero assurda illusione supporre che i bianchi di Melbourne, 

di Sydney e di Brisbane potessero sostituire gli indigeni espulsi dalle 

piantagioni del Queensland e degli altri distretti tropicali e che 

d’altra parte l’industria zuccheriera fosse in grado da sé sola di far 

fronte al considerevole aumento nel costo della mano d’opera, neces- 

sario ad indurre i bianchi a sobbarcarsi al penoso lavoro. Onde il su- 

bitaneo regresso della industria dello zucchero e delle industrie con- 

nesse in quelle regioni, seguito dal manifestarvisi di minacciose cor- 

renti separatistiche (1). L’espediente governativo di sussidiare i pian- 

tatori che impiegassero mano d’opera bianca non approdo pratica- 

mente ad altro risultato che di far uscire dalle tasche dei contribuenti 

ingenti somme (non meno di 35 milioni di franchi dal 1906 in poi) (2), 

senza rialzare la declinante produttivita della gia fiorentissima indu- 

stria (3). 

into British Colonies, Londra, 1898; H. Tozer, “ A white Australia , in Empire 

Review, novembre 1901; ‘ Ghinese in Australia , in Quarterly Review, luglio 1888. 

Una delle pi violente discussioni a favore della “ White Australia , pud trovarsi 

nelle colonne del Bulletin di Sydney del 1901, passim. 

(1) Gfr. “ Les effets du socialisme d’Etat dans une démocratie. L’exemple de 

l’Australie , in Hconomiste francais, 8 novembre 1902. 

(2) Cfr. 1). Better, “ Le socialisme & l’ceuvre. Les expériences australiennes , 

in Moniteur des intéréts matériels, 1909, n. 113. A conseguenze finanziarie non meno 

rovinose diede luogo la promulgazione di un atto complementare dei precedenti, 

il Post and telegraph act, contenente una clausola che interdiceva al governo di 

sovvenzionare compagnie di navigazione che non si impegnassero di escludere gli 

individui di colore dai loro equipaggi. Gid equivaleva ad un forte aumento di spesa 

per le societ& concessionarie, che tutte preferirono disdire i contratti. E, per assi- 

curare il servizio, si dovette, anche in questo caso, metter mano alla borsa dei 

contribuenti e compensare i divieti con altrettanti sussidi. Cfr. Ibid., n. 119. 

(3) Cfr. “ Lettre d’Australie , in Economiste francais, 19 ottobre 1907. Anche 

il console C. Bertoxa riferisce in proposito al nostro Commissariato dell’emigrazione 

che “ malgrado la domanda di bianchi nelle piantagioni e il fatto che vi é sempre 

nelle citta australiane buon numero di disoccupati, pochi si lasciano adescare a 

dedicarsi a quei lavori. Si ritiene dai piu che, per le condizioni climatiche locali, 

l’inglese non possa riuscirvi ,. Cfr. “ Notizie circa le condizioni degli immigranti 

in Australia , in Emigrazione e colonie, 1906, vol. Il, pag. 538 e seg.



a NN NINN IIT : tatmeeeeaaeneaee —— — 
- re ~ ‘ “oad 

— 22 — 

agli effetti dell’ostracismo degli asiatici, essi Si confon- 

li generali, risultanti allo sviluppo del paese dalla poli- a 

zionismo, sui quali dovremo in seguito piu J 

Quanto 

dono con que 

i tica di frenetico interven 

| largamente soffermarci. 
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Agli Stati Uniti limmigrazione cinese non suscitd obbiezioni in 

i sulle prime. Essa aumento lentamente fino al 1854, quando, in un solo 

anno, 13.110 gialli sbarcarono in California; con proporzione cre- 

scente in seguito, anche per la favorevole accoglienza di cui era fatta a 

segno per parte del ministero federale dell’agricoltura, il quale, 

considerando che essa compieva sostanzialmente la stessa funzione 

i di una macchina risparmiante la mano d’opera, incoraggiava 1 colti- ml 

vatori a valersene per i pil gravosi lavori (1). A tale tendenza uffi- 

ciale si ispiravan i trattati conclusi dal 1844 al 1868 col Celeste Im- 

pero, in forza dei quali piena liberta di trasferimento dall’uno all’al- 

tro dei rispettivi territori era riconosciuta ai cittadini dei due Stati. 

Sintomi minacciosi di un’ostilita per brevi anni dissimulata non 

dovevan pero tardare a manifestarsi sulle rive del Pacifico, dove 

andava concentrandosi la massima parte del mongolico afflusso. Fin 

| dal 1852 l’Assemblea legislativa di California aveva stabilita una 

| tassa mensile di 4 dollari per ciascuno straniero occupato nelle mi- 

. niere d’oro; e, nel 1855, la stessa legislatura aveva approvato un 
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atto con cui si assoggettavano i vettori marittimi ad una tassa di 

50 dollari per ogni persona sbarcata, non possedente le qualita q { 

a richieste per divenire cittadino americano. Un’altra tassa mensile di 

j doll. 2,50 era stata imposta, con l’atto 26 aprile 1862, su ogni indi- 

| viduo di razza mongolica residente nello Stato. Ma pit volte la 

} Suprema Corte locale aveva dichiarate incostituzionali queste condi- 

; - 

j 

zioni poste al libero soggiorno degli stranieri (2). Onde proteste e 

a reclami sempre piu frequenti giungevano al potere federale, specie 

| dopo che, col cosi detto Burlingame treaty del 1868, stipulante il 

divieto dell’immigrazione involontaria, esso accennava a prendere le 

1 prime misure di controllo sulla mano d’opera, importata in gran 

i parte da ingordi speculatori (3). 

(1) Cfr. House Exec. Doc., 3° sess., 41° Cong., vol. XIII, pagg. 572-76. 

(2) Gfr. G. E. Mc-New1, The labor movement. The problem of o day, p. 429 e seg, 

(3) Cfr. P. Hatt, Immigration, pag. 329. Allo stesso scopo erano rivolti gli atti 

del 19 febbraio 1862 e del 9 febbraio 1869 che proibivano la costruzione e l’equi- 



1 

{ 
q } 

i; 

Dopo un primo fallito tentativo del 1869, i rappresentanti della 

California al Congresso presentavano, nel 1874, un progetto ten- 

dente a scoraggiare l’immigrazione dei gialli, risultato del quale fu la 

nomina di una commissione, cui si diede incarico di studiare il pro- 

blema da tutti i punti di vista. Il suo rapporto pero, benche sostan- 

zialmente di intonazione anti-cinese, non dava luogo, per le discordi 

testimonianze, che a conclusioni contradittorie. E i clamori degli 

interessati, anziché calmarsi, aumentavano. Nel 1877 e nel 1878 

Vassemblea californiana protestava nuovamente, e con violenza cre- 

scente, contro gli effetti sociali, morali e politici della tollerata pre- 

senza dell’elemento mongolico. Si rappresentava che la Cina non era 

separata dalle coste americane che da una distanza troppo facil- 

mente superabile, dopo che la concorrenza aveva ridotti i prezzi 

del passaggio da cinquanta a dodici dollari; che, percid, i cinesi lavo- 

ravano sul litorale del Pacifico per salari derisori, vivendo pigiati 

in sordidi quartieri « come sardine in una scatola »; che essi rima- 

nevano organicamente inassimilabili e perciO nocivi allo sviluppo 

della razza e della civilta bianca; che era quindi urgentissimo appre- 

stare efficaci difese (1). Trai rimedi proposti meritan ricordo il testa- 

tico di 250 doll. da imporsi su ogni cinese immigrato, con la strava- 

gante pena di cinque anni di lavori forzati per chiunque fosse riu- 

scito ad evadere la tassa; e la limitazione al numero dei passeg- 

gieri da sbarcarsi da ciascuna nave; misura quest’ultima approvata 

da entrambi i rami del Parlamento nel 1879, ma annullata dal veto 

del presidente Hayes, come violatrice dei patti dei vigenti trattati. 

Era chiaro infatti che una mutazione cosi profonda nello stipulato 

regime contrattuale non poteva, senza arbitrio, esser opera di un 

provvedimento unilaterale. Onde gli sforzi del congresso e del go- 

verno mirarono a far accogliere spontaneamente dalla Cina la invo- 

cata riforma, a favore della quale il popolo di California, chiamato 

a referendum nel 1879, s’era di nuovo plebiscitariamente pronun- 

ciato, con 154.638 voti su 155,521 votanti. E si giunse cosi, dopo 

parecchi negoziati, al trattato del 5 nov. 1881, che riconosceva agli 

Stati Uniti il diritto di « regolare, sospendere o limitare l’arrivo di 

lavoratori cinesi... ma non quello di proibirlo in modo assoluto ». 

paggiamento di navi per il trasporto di coolies orientali impegnati per altrui con- 

tratto; quello del 3 marzo 1875, comminante gravi pene a coloro che s’occupassero 

di sinile procacciamento di mano d’opera; e in parte anche un atto dell’anno stesso 

con cui si cercava di impedire l’importazione di prostitute orientali, di cui si notava 

nelle colonie gialle in territorio americano una forte domanda. Ibid., p. 210 e seg. 
(1) Cfr. House Report, 45° Congr., 2° sess., n. 240, 25 febbraio 1878. 
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Forte di questa autorizzazione il Congresso non tardo a valersene 

nel modo pit contrario allo spirito, se non alla lettera, dei patti stessi, 

sospendendo l’immigrazione per venticinque anni. Li ridusse a diect | 

la legge 6 maggio 1882, dopo che l’energico, ripetuto intervento del . 

veto presidenziale ebbe impedita l’esecuzione integrale delle draco- 

niane misure. Ma l’importante, per quanto incompleto, successo della 

tendenza proibizionistica non bast a calmare l’odio anti-mongolico, 

il quale, inasprito anche dalla sopravvenuta crisi nel mercato del 

lavoro, si manifestd, nel 1886, in persecuzioni selvaggie e in barbari 

attentati, impunemente compiuti colla tacita complicita dei poteri 

locali. E fu allora che il Celeste Impero, preoccupato del pericolo a 

cui eran esposti i suoi nazionali, che la fede dei trattati non valeva 

a difendere, dopo aver prese esso stesso alcune misure contro lesodo 

verso l’America, si mostro disposto a stipulare nuovi patti che con- 

sentissero agli Stati Uniti piena liberta di legiferare in materia. Anti- 

cipando i quali, il presidente Cleveland sanzionava la prima legge 

| di esclusione vera e propria, recante la data del 13 settembre 1888. 

Con essa si vietava l’ingresso a tutti i cinesi che non fossero fun- 

zionari, insegnanti, mercanti o viaggiatori per diporto, e per di piu 

non risultassero debitamente autorizzati dal loro governo e muniti 

di certificati di identificazione dei consoli americani dei porti di im- 

barco. Ai cinesi residenti agli Stati Uniti e temporaneamente assentati 

era precluso il ritorno, a meno che vi avesser lasciata la famiglia o 

una proprieta del valore almeno di 1000 dollari. In quest’ultimo 

| caso soltanto potevan rientrare, entro il termine massimo di un anno. 

Non andd molto perd che le disposizioni di quest’atto si rive- 

larono praticamente abbastanza inefficaci, per la facilita delle frodi 

a cui davan luogo. Onde nel 1892, scadendo l’esclusione decen- 

nale dianzi accennata, il cosi detto Geary act, nel rinnovarla per 

un’altra decade, stabiliva che tutti i cinesi residenti agli Stati Uniti 

fosser chiamati a giustificare, con la produzione di titoli regolari, 

la loro legale presenza nel territorio federale, deportandosi senz’ altro : 

tutti quelli che non fossero in grado di dimostrare, con la testimo- 

nianza almeno d’un bianco, un diritto di residenza preesistente alla 

promulgazione della legge. Le supreme corti proclamarono in pil 

casi perfettamente costituzionale questa straordinaria inversione del- 
Vonere della prova. Dichiararon invece inammessibile un articolo che 

comminava ai contravventori la pena d’un anno di lavori forzati, da 
scontarsi, senza formalita di giudizio, prima dello sfratto. 

L’anno seguente un nuovo trattato decennale con la Cina, san- 

zionando nel complesso le disposizioni del Geary act, restituiva pero 

la facolta del ritorno ai lavoratori cinesi dimoranti agli Stati Uniti e 
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momentaneamente assentati. Venuto a scadenza nel 1904, la Cina 

rifiuto di rinnovarlo, protestando anche altamente contro l’interpreta- 

zione restrittiva ed ingiusta che si era data alle varie leggi, soppri- 

mendo nel fatto ogni distinzione fra le classi escluse e le ammesse ed 

estendendo il regime di esclusione, coi decreti del 30 aprile 1900 e set- 

tembre 1899, alle isole Hawai ed alle Filippine, terre inadatte alla colo- 

nizzazione del lavoro bianco. Ma gia da due anni il Congresso aveva 

definitivamente regolata questa materia con l’atto 22 aprile 1902, 

che coordinava e rendeva stabili le temporanee misure vigenti, prov- 

vedendo inoltre ad impedire il passaggio dei gialli dai nuovi territori 

coloniali nel continente e pill rigorosamente disciplinando le formalita 

di riconoscimento (4). 

Il risultato finale della riassunta serie di provvedimenti é che 

tutti i cinesi rimangono esclusi, ad eccezione dei funzionari, inse- 

enanti, studenti, commercianti, viaggiatori per diporto, mercanti 

precedentemente stabiliti agli Stati Uniti e temporaneamente usciti, 

figli minori di mercanti legalmente residenti, mogli di funzionari, 

personale di servizio dei medesimi, e operai registrati in conformita 

del Geary act. 

Non bisogna tacere pero che, nella pratica, il rigore delle restri- 

zioni riesce in realta assai maggiore. Alla legislazione federale con- 

viene aggiungere infatti tutta una serie di misure locali schiettamente 

persecutrici, come i decreti contro l’usanza della coda, contro il 

diritto di diseppellimento e trasporto di cadavere, contro l’impiego 

di cinesi per parte delle societa e corporazioni, contro la facolta di 

pesca ad essi concessa, contro l’affollamento delle case d’affitto, e le 

tasse speciali di residenza o per permessi industriali e minerari sovra 

essi stabilite dallo stato di California (2). E’ d’uopo poi considerare 

(1) Cfr., per la storia particolareggiata di questa legislazione, Cuzs1ER Lioyp Jones, 

“ The legislative history of exclusion legislation , in The annals of American Aca- 

demy of political and social science, vol. XXXIV, n. 2 (settembre 1909), p. 131 e seg.; 

e M. Rozerts Gooner, Chinese immigration, New York, 1909, pag. 26 e segg. 

(2) Nella Costituzione stessa dello Stato di California, approvata nel 1879 sotto 

linflusso del movimento kearneysta, si vieta in modo assoluto a tutte le corpora- 

zioni di impiegare cinesi, si priva di suffragio ogni persona di tal razza, si proibisce 

di assumerli in qualunque lavoro pubblico, si dichiarano nulli tutti i contiatti con- 

cernenti il lavoro dei coolies, e si ingiunge alla legislatura di stabilire und pena 

per qualunque compagnia che importi cinesi, di imporre a costoro delle severe 

norme di residenza e di espellerli se rigorosamente non le osservino. Cfr. J. Bryce, 

La République américaine (ediz. franc.), vol. IV, Parigi, 1902, pag. 90 e segg. Da 

quell’epoca in poi tutta la storia del paese non é che una serie di barbare perse- 

cuzioni contro i gialli. Episodi inauditi ne riferisce M. Ropers CooxipcE nell’opera 

sopra citata (pagg. 254 e seg., 302 e seg. e passim). Uno dei casi pil odiosi di 
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specialmente il modo come le legei di esclusione vengono, nel fatto, 

interpretate dai funzionari addetti alla loro applicazione. 

Per quanto la Superiore Corte abbia piu volte affermato solenne 

mente il principio che « le leggi proibitive non son dirette se non con- 

olosa concorrenza », 
tro i lavoratori mongolici, a causa della lor peric ek, 

il loro significato non tardo ad estendersi a molte altre class1 di immi- 

granti. Le istruzioni che disciplinavano V esecuzione dell’ atto del 

1888 ne alteravano singolarmente la portata, col decretare che Dam 

messione dovesse essere tassativamente limitata alle categorie di per- 

sone ivi enumerate, e quindi intendersi per lavoratori anche 1 ban- 

chieri, gli industriali, i proprietari di bar, gli artisti, i medict, ece. 

Completate poco dopo con alcuni arbitrari provvedimenti eCCe@Z10- 

nali di polizia, queste disposizioni venivan ancora aggravate dall’atto 

3 novembre 1893, con cui si dava alla qualifica di mercanteé uno SPe- 

cialissimo significato e si imponeva l’onere della prova a mezzo di 

testimoni bianchi o della « universale voce pubblica », condiziont 

notoriamente quasi impossibili, data la ostilita dell’ ambiente, e 

d’altronde in aperto contrasto collo spirito delle trattative che avevan 

condotta la Cina ad una specie di riconoscimento in buona fede del 

Geary act (4). 

I sudditi del Celeste Impero rimanevano quindi innanzi, nelle 

proprieta e nelle persone, completamente abbandonati all’arbitrio 

irresponsabile di despotici e non di rado disonesti funzionari (2); come 

ben si vide nel famigerato raid di Boston dell’11 ottobre 4902, quan- 

do quasi tutti i cinesi residenti nella citta furon repentinamente 

denegata giustizia si verificd rispetto agli ospedali. Per molti anni i cinesi furono 

assoggettati alla cosi detta hospital tax, vedendosi pero sistematicamente esclusi dai 

pubblici nosocomi sotto costante pretesto di mancanza di posto. Qualunque fosse 

la loro infermita essi venivano relegati nel lazzaretto delle malattie infettive; e si 

respinse sempre la loro domanda di fondare, con danaro proprio, un ospedale, 

amministrato e diretto da sanitari della loro razza. 

(1) Gid dichiara esplicitamente il segretario stesso della Commissione incaricata 

di tali negoziati, Cuestzer Houcompz, “ The question of Chinese exclusion , in 

Outlook, 8 luglio 1905. 

(2) Sulla facilita di corrompere i sorveglianti dell’immigrazione e sulla prefe- 

ribilita pratica di tale metodo ai regolari ricorsi alla giustizia, anche per ottenere 

il pitt elementare riconoscimento d’un patente diritto, troviamo episodi curiosi in 

J. Bronson Reynoipz, * Enforcement of the Chinese exclusion law , in Annals of 

American Academy of political and social science, vol. XXXIV, n. 2, settembre 1909, 

pag. 143 e segg. La responsabilita della restrittiva e vessatoria interpretazione data 

alle leggi dai magistrati e dalla polizia viene attribuita in gran parte dalla R. Coonipez 

alla vigilanza assidua ed alle pressioni minacciose del partito operaio, virtualmente 

padrone, per molti anni, del potere. Cfr. Chinese immigration, pag. 289 e seg. 
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tratti in arresto, per esser rilasciati poco dopo, in seguito a un pro- 

cesso che provo luminosamente la regolarita della loro condizione, 

ma che costo loro danni gravissimi, di cui non furon mai indenniz- 

zati (1), 

L’odio di razza cusi si manifestava nelle sue forme piu brutali; e 

di cid sopratutto si lagnava la Cina, che, pur acconciandosi alla 

sfratto dei suoi lavoratori, levava alte proteste contro le persecuzioni 

ingiustificabili di cui, in disprezzo dei trattati, venivan fatti segno 

tutti indistintamente i suoi nazionali. 

Il boicottaggio delle merci americane, proclamato nel 1905, in 

seguito agli oltraggi umilianti subiti da alcuni signori Cinesi recatisi 

per diporto all’esposizione di Saint-Louis, non fu che l’esplosione di 

questo risentimento. I] 10 maggio, in un comizio tenuto a Shangai, 

fu decisa entusiasticamente tale misura di rappresaglia. L’ordine fu 

trasmesso a tutti i porti dell’impero, e subito tutti i negozi che ven- 

devano merci americane furon messi all’indice, tutti i negozianti revo- 

carono le ordinazioni, tutti i facchini si rifiutarono di scaricar le navi 

americane. I giornali non pubblicavan piu inserzioni per conto di 

americani, gli attori in teatro predicavan la lotta contro il nemico, 

e, alla fin di maggio, a Canton il boicottaggio era generale e non 

faceva che crescere di intensita anche quando, nell’agosto, incomin- 

ciava a declinare nella Cina del nord. Il 20 luglio s’era perfin deciso 

di metter all’indice ogni cinese che intrattenesse relazioni con un 

americano. Si sperava che l’arrivo del segretario di stato Taft e di 

miss Roosevelt potesse aprir la via ad una conciliazione; ma tutti i 

manifesti e tutti gli sforzi del viceré non riuscirono che a difender 

la persona degli illustri ospiti. Non fu possibile trovare un facchino. 

Miss Roosevelt dovette restare al consolato, senza veder neppure la 

cittaé pavesata di manifesti pieni delle pit’ grossolane ingiurie contro 

di lei; Taft si recd ad un banchetto ufficiale e vi tenne un discorso 

agro-dolce, complimentoso e minaccioso insieme, imbarcandosi subito 

dopo salutato da fischi non mai prima uditi; gli americani del seguito 

che s’erano azzardati a girare per le vie eran stati tempestati di 

uova e di frutta fradice (2). 

La dura lezione, che costo al commercio americano pitt di 100 mi- 

lioni di lire (3), non rimase completamente senza effetto. Parlando alla 

(1) Cfr. J. W. Fostzr, “ The Chinese boycott , in Atlantic Monthly, gennaio 1906. 

(2) Cfr. R. Piven, * L’évolution du boycottage , in Revue des Deux Mondes, 

1° maggio 1909. 
(8) St questa cifra, propost 

perché le variazioni che si osse 

a dal Pinon, molto veramente ci sarebbe da dire, 

rvano nelle statistiche commerciali di quel periodo 
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Ohio, lo stesso Taft riconosceva che, 

loro scopi, e che le ves- Miami University di Oxford, 

nell’applicazione, le leggi avevan ecceduti 1 : 

sazioni contro i cinesi non operai eran ben lontane dal rispondere 

Contemporaneamente il presidente 

osceva che agli interessi degli Stati Uniti. 

Roosevelt, nel suo messaggio annuale al Congresso, ricon 

: una grave ingiustizia era stata commessa a danno della Cina, alla 

quale occorreva por rimedio prontamente col restituire alla legge il 

pit tardi, nel 4907, rinno- ‘ 
primitivo, autentico significato. Due anni 

vandosi sul litorale asiatico gli appelli al boicottaggio, il sig. Straus, 

i nel suo primo rapporto come segretario del commercio, dichiarava 

ancor pit esplicitamente: « Non é stato mai proposito del governo, 

come da alcune leggi apparirebbe, |’escludere persone di razza cinese ) 

; soltanto perché son tali, indipendentemente dalla classe a cui appar- 

tengono. Lo scopo reale della politica governativa é di respingere 

una categoria particolare e ben definita di immigranti, riconoscendo re 

agli altri (tranne nel caso in cul ricadano sotto il disposto di leggi . 

generali contro l’immigrazione) gli stessi diritti che si accordano ai i 

cittadini o sudditi di qualunque altra nazione ». E’ indispensabile 

quindi correggere l’interpretazione della legge; perché « disposiziont 

che sembrano stabilire incapacita, indegnita esclusivamente dipen- 

denti da ragioni di razza, di colore, di precedente condizione o di 

religione sono altrettanto contrarie alle basi fondamentali della repub- 4 

blica che allo spirito delle sue istituzioni ». Per verita, egli ripeteva 

nel successivo rapporto del 1908, é ingiustizia manifesta il far og- ‘ 

getto i cinesi di un trattamento legislativo speciale, mentre 1 problemi i 

che sorgono dalla loro presenza sul suolo americano non sono, in 

sostanza, diversi da quelli che riguardano stranieri di molte altre 

nazionalita, e dovrebbero in conseguenza venir disciplinati da norme 

uniformi, contemplanti, senza odiose distinzioni, |’intiero fenomeno i 

dell’immigrazione lavoratrice (1). 
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i" subiscono gli effetti perturbatori della guerra russo-giapponese che evidentemente 

) { dovette danneggiare certi mercati a beneficio di altri. Ma la vera importanza del 

i! boicottaggio, pit che dalle perdite materiali, si misura dall’impressione prodotta 

i sul pubblico americano: * It has served the excellent purpose of awakening both 

public and official sentiment to the magnitude of the interests which this country 

Os possesses in the Chinese Empire and to the supreme folly of trifling with them ,, 

; efr. Journal of American Asiatic Association, luglio 1905. é 

/ (1) Mac J. Konter, “ The un-american character of race legislation , in Annals 

of American Academy of political and social science, vol. XXXIV, n. 2, settembre 1909, 

af pag. 55 e seg. Cfr., pure dello stesso autore, “ Coolies and privileged classes , in 

ith Journal of American Asiatic Association, marzo 1906, e “ Our cinese exclusion 

{ policy and trade relations with Cina ,. Ibid., giugno e luglio 1905, 
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Da simili autorevoli manifestazioni del pensiero governativo, avva- 

lorate dalla vittoria presidenziale di Taft, pud ragionevolmente aspet- 

tarsi che le misure anti-cinesi vengan, con opportuni temperament, 

spogliate del carattere irritante progressivamente rivestito, per ricon- 

durle alle finalita originarie di protezione del lavoro nazionale (1). 

Z Ma il dissidio cosi, bene o male, composto, risorge intanto assai 

pit minaccioso e piu fiero per il farsi innanzi risoluto di un nuovo 

elemento, deciso a rivendicare con ogni mezzo i conculcati diritti 

e l’avvilita dignita della stirpe mongolica. Nuovi gialli, molto piu 

temibili, si affacciano da alcuni anni, con contegno ben diverso, alle 

porte. E il problema cinese perde ormai ogni importanza, di fronte 

all’ingigantire inquietante del pericolo giapponese. 

IV. 

Non sono molti anni dacché le isole del Mikado hanno incominciato 

a dirigere il loro esodo verso l’opposta sponda del Pacifico, née tali 

emigranti vi han raggiunto ancora un numero veramente rilevante. 

Il censimento americano del 1900 segnalava viventi nel territorio 

federale non oltre 24.500 giapponesi. Le statistiche dell’immigrazione 

ne registrarono come sbarcati da quell’anno in poi (fino al 30 giu- 

gno 1807) altri 110.004. Detraendo i rimpatriati, che furon sempre 

numerosi, non deve andar lontano dal vero il calcolo dell’Aubert, che 

li fa ascendere a 80.000 circa, in tutti gli Stati Uniti (2). Forse 50.000 

si trovan concentrati in California. 

E’ interessante osservare che furon precisamente le misure ecce- 

zionali anti-mongoliche quelle che diedero Vimpulso all’afflusso di 

questi nuovi stranieri. Di fronte alla concorrenza cinese, avvezza a 

un tenor di vita ancor pitt modesto e dotata anche, a quanto pare, 

di una docilita e stabilita non comuni tra i giapponesi, questi ultimi 

si trovan non di rado, costretti a ritrarsi. Ma la dove l’ostracismo 

(1) In tal senso si pronunzid pure la Conferenza nazionale per l’immigrazione 

convocata dalla National civic federation nel dicembre 1905 e composta dei rappre- 

sentanti ufficiali di tutti gli stati e territori. Pure mantenendo fermo il principio 

mblea fece voti perché si adottassero 
dell’esclusione per i lavoratori cinesi, l’asse 

ltre classi di immigranti si applicasse 
provvedimenti efficaci per impedire che alle a 

lo stesso divieto. Cfr. Hatt, Immigration, pag: 350. 

ifre sarebbero perd, secondo 
(2) Cfr. Américains et Japonais, pag. 143. Queste ci 

Vopinione di molti, assai inferiori al numero reale dei giapponesi residenti in Ame- 

rica, la maggior parte dei quali, si dice, entrd clandestinamente dal confine mes- 

sicano. Cfr. Report of the industrial commission, vol. XV, Washington, 1901, p. 755, 
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ongolici li pone di fronte esclusiva- 

i riacquistan d’un tratto tutta intiera 

i, e non tardano a spie- 

legale dei loro umili fratelli m 

mente ai lavoratori bianchi, ess 

la loro superiorita di competitori formidabil 

gare, nella conquista del mercato, una magnifica attivita. 

Cosi avvenne in California, appena le persecuzioni d’ogni specie 

ebber privati molti mestieri e molte industrie dei loro preziosi colla- 

boratori, creando una forte domanda di mano d’opera di tipo infe- 

riore. L’elemento nipponico, non contemplato, come trascurabile, 

dalle leggi di esclusione, colse senza esitare l’ottima opportunita di 

impiantandosi fin dal principio nel nuovo paese con quelle 
guadagno, 

norme sistematiche di disciplinata organizzazione che conferiscono 

alla sua struttura sociale energie cosi preziose e aspetti tanto carat- 

teristici. Gon metodica costanza, con tenace solidarieta, esso pose 

ogni suo studio nell’elevarsi a poco a poco dalla spregiata condizione 

di bracciante a quella di operaio qualificato, di piccolo proprietario 

agricolo, di padrone di bottega, talvolta perfino di grande industriale. 

Non gli mancd nemmeno, nella paziente e laboriosa conquista, Vap- 

poggio del capitale nazionale, che, sebbene tutt’altro che sovrabbon- 

devole, trova modo di spingere ardite propaggini a sostegno di queste 

lontane iniziative. Onde l’espansione giapponese offri ben presto sin- 

tomi di floridezza e di progressivita ben fatti per impensierire la 

sospettosa gelosia esclusivistica dell’elemento locale, esplosa ben 

presto in furiose ostilita. 

La stampa quasi unanime, dal Chronicle conservatore all’Exa- 

miner, organo del sig. Hearst, il milionario demagogo, ricomincid 

a fare del « pericolo giallo », uno dei suoi motivi prediletti. La cari- 

tatevole esortazione «Fire the Japs» fu scritta su tutti i muri, 

nei manifesti delle Exclusion leagues ripullulate come per incanto (i). 

Mentre da ogni parte si chiedeva a gran voce l’estensione ai nipponici 

delle misure proibitive anti-cinesi (2) 

Un episodio di apparenza insignificante, ma che segnera forse 

una data memorabile nella storia degli Stati Uniti, venne ad aggiun- 

gere al fuoco, gia troppo divampante, l’esca piu pericolosa. 

(1) La pitt importante é la Japanese and Korean exclusion league, che ha per 

scopo statutario fondamentale la parificazione di tutti i gialli nella decretata esclu- 

sione. Sorse il 7 maggio 1905, e, due anni dopo, gia si era affiliata 225 organizza- 

zioni, di cui 198 unioni operaie e 27 societa varie, rappresentanti complessivamente 

91.500 membri. Nella sua attivissima campagna di petizioni, opuscoli, statistiche, 

discorsi e presentazioni di progetti di legge per mezzo di senatori e di deputati, 

la lega fu efficacemente appoggiata da importanti enti operai, quali la Chicago 

federation of labor, e specialmente la American federation of labor. 

(2) Una mozione in tal senso fu approvata dalla American federation of labor 

nel suo congresso annuale, tenuto, nel 1904, a S. Francisco. 
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L’11 ottobre 1906 il Board of education di S. Francisco prendeva 

la risoluzione seguente: « In conformita dell’art. X, sez. 1662 della 

legge scolastica di California, a partire dal 15 ottobre i direttori do- 

vranno inviare tutti i ragazzi cinesi, giapponesi 0 coreani alla scuola 

pubblica orientale ». L’invocato articolo, approvato all’epoca delle 

pit’ furiose ostilita anti-cinesi, conferiva alle autorita scolastiche il 

potere di escludere dalle scuole i ragazzi di abitudini sudicie o viziose, 

eli affetti da malattie contagiose ed infettive, e di stabilire istituti di 

istruzione appositi per gli alunni indiani, cinesi 0 mongolici. 

La subitanea decisione, provocata da insistenti ricorsi della Japa- 

nese and Korean exclusion league, \ledeva grandemente gli interessi 

di molti alunni giapponesi, costretti d’ora innanzi a recarsi, da 

quartieri spesso lontani, all’unica scuola orientale e percio indotti il 

piu delle volte ad abbandonarne la frequentazione. Ma il danno mate- 

riale ch’essi subivano non fu il movente principale delle loro imme- 

diate altissime proteste, le quali insistettero sopratutto sull’umilia- 

zione che si voleva loro infliggere con una segregazione che non era 

giustificata da alcun demerito dei ragazzi sfrattati, ottimi alunni anzi, 

a giudizio concorde dell’intero corpo insegnante. E sulle stesse basi 

si fondarono essenzialmente le energiche rimostranze con cui il go- 

verno di Tokio richiamo le autorita federali alla considerazione di 

quanto veniva compiuto dall’arbitrio d’un singolo stato, in violazione 

delle stipulazioni esplicite contenute nel trattato 22 novembre 1894, 

con cui Si guarentiva ai cittadini delle due nazioni una leale recipro- 

cita di trattamento. 

La questione giuridica era certamente discutibile, non meno 

quanto al vero significato degli invocati accordi che rispetto al diritto 

del potere federale d’intervenire in tema di organizzazione scolastica 

nella politica interna degli stati consociati; come luminosamente mise 

in chiaro la elegante controversia dottrinaria che subito si accese, in 

tutti gh organi e gli istituti scientifici dell’ Unione, sul. dibat- 

tuto argomento (4). Ma la maggiore 0 minore correttezza teorica 

dell’operato delle autorita californesi non interessava gran che il 

governo di Washington, preoccupato anzitutto della impressione che 

Podiosa misura aveva prodotta al Giappone e dei pericoli che pote- 

vano sorgere dal contegno sempre pitt provocante della plebe di San 

Francisco, che contemporaneamente s’era abbandonata agli eccessi 

(1) Cfr., per un breve riassunto di questa interessante contesa costituzionale 

W. Drarer Lewis, “ The treaty power: protection of treaty rights by federal 

government , in Annals of the American Academy of political and social science, 

XXXIV, 2, settembre 1909, pag. 93 e seg, 
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pitt deplorevoli contro i pubblici esercizi tenuti da nipponici e contro 

le persone dei loro proprietari, nonche degli altri sudditi del Mikado 

d’ogni classe e condizione. 

Un’inchiesta ufficiale personalmente compiuta dal segretario per 

la marina V. H. Metcalf, pose in evidenza le intollerabili persecu- 

zioni di cui questi stranieri erano quotidianamente Voggetto (1). Onde 

Vintervento pit energico fu giudicato urgente ed indispensabile. 

Dopo aver notificato, con perentoria severita, ai reggitori della 

California che, se non riuscissero ad assicurare in modo efficace la 

incolumita delle persone e delle proprieta degli stranieri coperti dai 

trattati « Vintiero potere federale sarebbe impiegato, nei limiti trac- 

ciati dalla Costituzione, a imporre prontamente ed energicamente Vos- 

servanza degli accordi, legge suprema del paese, ed a procurare al, 

popolo di una grande potenza amica 1l trattamento che si conviene 

nel territorio degli Stati Uniti », il presidente Roosevelt, dopo cinque 

mesi di laboriose trattative, otteneva fosse provvisoriamente revocato 

l’incriminato provvedimento. 

Da parte sua il Giappone, che gia aveva, con pretesti igienici, 

incominciato il boicottaggio regolare delle frutta provenienti dalla 

California, si mostrd disposto ad agevolare un_ tollerabile modus 

vivendi nella incresciosa vertenza, ostacolando il trasporto di nuovi 

emigranti per opera delle sue compagnie di emigrazione e sospen- 

dendo il rilascio di passaporti (2). Misura pacificatrice, che ebbe per 

(1) Il rapporto fu tacciato di parzialita e di esagerazione dalla stampa califor- 

nese. Si accusd anche Roosevelt di soverchia leggerezza per aver dato ascolto a 

cosi poco attendibili informazioni. “ In his message to Congress — scriveva il 

proprietario del Chronicle di S. Francisco — he pictured a condition of affairs as 

existing here which, had it really existed, would have been shameful; but, as it 

did not, he merely convicted himself of adding another to the long list of his 

hasty judgments ,. Cfr. J. P. Youna, “ The support of the anti-oriental move- 

ment, in Annals of American Academy of political and social science, XXXIV, 2, 

pag. 11 e segg. 

(2) Fin dal 1901, per dire il vero, il Giappone ha vietato ai coolies l’emigra- 

zione diretta per gli Stati Uniti. Per rilasciare un passaporto per tale destinazione © 

occorreva un diploma di scuola media, la dimostrazione di possedere una somma 

tale da assicurare la vita per un anno, o la certezza di un sicuro impiego. Ma il 

passaggio avyeniva ugualmente, collo stratagemma del preventivo approdo alle 

isole Hawai o nel Messico. Quasi tutti i giapponesi entrati negli ultimi anni prove- 

nivano da questa via. Per compiacere percid ai desideri del governo di Washington, 

V’autorita giapponese interdiceva, dal 1907 in poi, le partenze per quei paesi, sot- 

toponendo anche a pili severo controllo i titoli di quelli cui era consentito l'imbarco 

ed assoggettando a pit forte cauzione le compagnie di emigrazione. Cfr. AUBERT, 

Américains et Japonais, pag. 340 e segg. 











La misura che Roosevelt fece votare al Congresso nel 1907, desti- 

nata ad impedire che i lavoratori muniti di passaporto per le Hawai 

possan passare in California, e la promessa nell’anno stesso fatta dal 

Giappone di vietare l’emigrazione anche alla volta di tali isole for- 

mano parte del sistema di provvedimenti dilatori destinati a ritardare 

la fase acuta della pericolosa vertenza. E’ questo tuttavia, a quanto 

pare, il punto nel quale meno efficaci si rivelan le precauzioni, forse 

piu apparenti che reali, adottate dal governo di Tokio: e dove ma- 

turan percid pit che altrove le possibilita minacciose d'un futuro 

conflitto. 

Aspetti per parecchi lati analoghi offre lo stesso problema alle 

isole Filippine. Qui perd gli intrusi sono meno permalosi e piu 

trattabili, perché si tratta di cinesi; i quali, dalla conquista in pol, 

hanno mandati nell’arcipelago oltre 60.000 emigranti. 

Preoccupate del pericolo che, a mezzo delle frodi dianzi de- 

scritte, questi stranieri potessero eludere 1 divieti di accesso agli 

Stati Uniti, entrandovi come residenti 0 come cittadini filippini, le 

autorita federali hanno, fin dal 1899, applicato alla colonia il regime 

hie delle exclusion laws. Con scarso frutto perd, a quanto si dice; percne 

in nessun altra parte dell’Unione appare come qui esteso e ben orga- 

nizzato il contrabbando, merce il quale, lungi dal diminuire, Vim- 

portanza dell’elemento giallo cresce incessantemente, per quanto len- 

tamente. Onde aumentan le inquietudini con cui i proibizionisti con- 

tinentali guardano sospettosamente a questo ognor rinnovato vivaio 

di immigranti, intenti sempre a coglier qualsiasi pretesto od occa- 

sione per gettarsi inosservati sulle coste della grande repubblica (le 

VI. 

Il quadro assai sommario che abbiam tracciato dei provvedi- 

menti anti-mongolici nell’America del Nord riuscirebbe troppo in- 

completo se omettessimo di far cenno degli avvenimenti che nello 

stesso.senso si produssero nei vasti domini dove la signoria inglese 

doveva temperare col suo controllo gli eccessi delle passioni popolari, 

| in vista dei pit’ vasti scopi della sua politica mondiale. 

Nel Canada, come in California ed alle Hawai, fu lo sfratto dei 

cinesi che assicurd il trionfo dei giapponesi. Dal 1° gennaio 1904 in 

| (1) Cfc. Russet Mc-Cutocu Story, * Oriental immigration into the Philippines , 

in Annals of American Academy of political and social science, XXXIV, 2, peg. 168 

e seg.; e “ The problem of the Chinese in the Philippines , in The American 

| Political Science Review, febbraio 1909. 

parece alee — ee —- Se a ee E 

= — = LS ST TEESE NST GA anata 



poi, da quando cioé un diritto di entrata di 500 dollari per capo fu 

imposto sui primi (1), i loro pit evolutt fratelli hanno incominciato 

ad arrivare in gran numero, attratti dalla duplice speranza di troyar 

facile e ben rimunerato impiego in una terra di alti salari e di scar- 

sissima popolazione, e di valersi del territorio canadese come di 

tappa intermedia per insinuarsi, attraverso la sterminata e necessa- 

riamente non vigilata frontiera, entro al vagheggiato eldorado dello 

stato confinante. 

[1 contegno del governo del Dominion era tutt’altro che contrario 

ad una tendenza la quale, oltreché favorire Vindirizzo della politics 

imperiale, rispondeva ad una vera necessita economica, nella penuria 

di braeecia di cui soffriva il paese. 

Se non che, anche nella semideserta colonia, lostilita popolare 

(1) Non fu questo perd il primo provvedimento in tal senso; gia nel 1878 il 

i Chinese tax act della Colombia inglese richiede che ogni cinese che abbia superata 

Yeti di 12 anni debba prendere, ogni tre mesi, una licenza, per la quale deve 

pagare 10 dollari anticipati. Chi trascura, si rifiuta od é incapace di prender questa <y 

licenza viene messo a lavorare nelle vie pubbliche, fino a che col suo lavoro, valu- 

| tato 50 centesimi di dollaro al giorno, si é guadagnato, oltre i 10 dollari, le spese 

pel cibo, il 5 °/, del salario d’un sorvegliante e il 5 °/, dei 10 dollari a titolo di 

‘| uso e deterioramento degli strumenti da lavoro. Per una legge del 1884, poi, nessun 

y cinese pud acquistare terre della Corona, mentre un altro atto inteso ad impedire 

direttamente l’immigrazione cinese, votato nello stesso anno 1884 ed emendato nel 

seguente, proibisce lo sbarco di qualunque cinese, pena una multa di 50 dollari. 

Un ulteriore Chinese regulation act, 1884, conteneva un preambolo contro cui il 

q| Celeste Impero levd protesta: “ I Chinesi vengono nella Colombia pit numerosi 

a di qualsiasi altra classe di immigranti, ed il loro numero tende a superare presto 

quello degli uomini della nostra razza; essi non sono disposti ad essere governati 

dalle nostre leggi; differiscono dal nostro’ popolo nei costumi e nelle occupazioni; 

evadono il pagamento delle tasse giustamente dovute al governo; sono retti da 

pestilenziali abitudini; non presentano utile alcuno in caso di necessita; abitual- 

mente violano i cimiteri, rimuovendone i cadaveri; in generale, insomma, le leggi 

mn che governano la razza bianca si sono trovate inadatte ai Chinesi, i quali hanno 

et tendenze ed usi sovversivi della comodit&é e del benessere del paese ,. La legge che 

ai segui elevd l’eta da cui si comincia a pretendere la tassa da 12 a 14 anni e fissd 

la tassa a 10 dollari. Ma proibi l’uso dell’oppio, eccetto che come medicinale. Sen- j 

tenze della Corte Suprema riconobbero incostituzionali cosi odiosi provvedimenti. | 

a Nel 1885 perd fu approvato un atto del Dominion in cui si assoggetto ogni chinese i 

ad una tassa di ingresso di 50 dollari e si stabili che le navi non potessero portare 

‘ pitt d’un passeggiero di tal razza per ogni 50 tonnellate, e che a nessuno fosse con- 

' sentito lo sbarco se non provasse d’aver pagata la tassa. Lievi modificazioni alla legge 

recOd un atto emendativo del 1887. Cfr. Dracr, Le migrazioni del lavoro, p. 959 e seg. 

f 
Pare pero che l’applicazione delle leggi proibitive sia stata sempre, al Canada, meno 

rigorosa che agli Stati Uniti. Cfr. H. Frunincer, “ Ueber amerikanische und britische 4 

Einwanderunggesetze , in Politisch Anthropologische Revue, gennaio 1905. : 
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venne ben presto a sconvolgere la tradizione ed il desiderio ufficiale 
di amichevoli rapporti. 

Gia da parecchi anni, nella Colombia britannica il sentimento 

pubblico confondeva in una sola avyersione giapponesi e cinesi; 
tanto che, a tre riprese consecutive, la legislatura provinciale aveva 

approvato un atto che estendeva ai primi la tassa di ingresso di 

500 dollari. Ma ogni volta il governatore generale, forte del consenso 

dei distretti orientali del Dominion, vi si era opposto. 

L’ esempio di S. Francisco fu la scintilla che provocd |’esplo- 

sione. Nel 1907, a Vancouver, all’uscita da una riunione indetta dalla 

lega anti-giapponese ed anti-coreana, la folla assalta le botteghe e 
le case dei gialli, che animosamente la respingono e mettono in fuga 

tra entusiastici: banzai! La battaglia si rinnova il 4° gennaio del- 
anno seguente, sempre colla peggio degli aggressori, ma non senza 
che Pautoritéa centrale senta il dovere di intervenire, ordinando alla 

citta il pagamento integrale dei danni recati alle proprieta ed alle 
persone di pacifici stranieri. Di qui proteste, comizi, ordini del giorno 

infiniti per invocare rigori proibitivi, tutti vani perd di fronte al pre- 
ciso disposto del trattato anglo-giapponese del 1894, spontaneamente 
accettato dal Ganada, che guarentiva ai due paesi la reciproca libera 
circolazione, dal territorio dell’uno a quello dell’altro, pei rispettivi 

nazionali (4). 

Fu anche qui il buon volere longanime del governo mikadiale, 
sinceramente desideroso di conservar con |’ Inghilterra i migliori rap- 
porti, che rese possibile il compromesso di un temporaneo accomo- 
damento, dichiarandosi disposto a non insistere sul pieno godimento 

dei diritti e privilegi riconosciuti dal vigente trattato ai cittadini giap- 

ponesi al Canada, in vista delle condizioni speciali contro cui venivan 
ad urtare le concordate stipulazioni, e istituendo in pari tempo una 

severa regolamentazione sulle partenze alla volta del Dominion, resa 

piu. valida dalla soppressione della compagnia di emigrazione re- 
sponsabile dell’esodo eccessivo verso le coste dell’alleata colonia (2). 

(1) Gon un atto del 1908 la Colombia britannica pronuncid pure l’esclusione di 

tutti gli immigranti che non sapessero scrivere una domanda in lingua europea. 

Perd la Corte suprema sentenzio subito che la disposizione non poteva venir appli- 

cata ai giapponesi ed agli indu. Cfr. “ Emigr. Inf. Office , in Emigration Statutes 

and general handbook, luglio 1908, pag. 45. 
(2) Per Vanti-mongolismo nell’America inglese, cfr., oltre al citato lavoro del- 

VAvzert, Monthly consular and trade reports di Washington, n. 299 (agosto 1905), 

pag. 174 e segg. 
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La tregua del conflitto, ben lungi dall’indicare una qualsiasi 
attenuazione della tendenza persecutrice, pende dunque unicamente 
e ancora una volta dal tenue filo di questa precaria e revocabile ge- 
nerosita unilaterale, frutto di una accondiscendenza che, se puo 
rispondere alle necessita presenti ed ai fini immediati della politica 
nipponica, € troppo poco conforme all’indole giapponese per poter 

| apparire come pegno rassicurante di pacificazione duratura (1). 

5 VII. 

Cinesi e giapponesi non sono i soli asiatici che turbino colla loro 
presenza la tranquillita dei distretti occidentali nord-americani. Un 
forte contingente di indiani del Pendjab ha pure incominciato ad 
affluirvi, allettato dal buon clima e dagli alti salari. Le ostilita di 
cui furono oggetto nel settembre 1907 nello Stato di Washington li 
fece convergere in buon numero sui territori britannici, dove perd 
la loro qualita di sudditi dell’impero non li salvd da un trattamento 
ancor peggiore. Ne 

Mentre verso i gialli, specialmente se giapponesi, prudenti con- 
siderazioni di politica internazionale consigliano qualche riguardo, 
con questi popoli servi l’impunita é completa. Anche quando, attra- 
verso a vessazioni incredibili, essi riescono a penetrare, sono tali le 

difficolta d’ogni natura che li attendono da ridurli spesso allo stato 
di indigenza assoluta che autorizza il loro sfratto. Molti di tali infe- 
lici, saltuariamente applicati a duri lavori ferroviari, errano poi, 4 
disoccupati, di proviucia in provincia, finché, rimpatriati, concor- 
rono ad alimentare in patria il crescente fermento di rivolta contro 
Vegoismo imperturbabile della signoria inglese. 

Non in tutti i dominii della corona britannica pero l’ostilita di cui, 
piu 0 meno, sono dovunque fatti segno gli indu, assume forme tanto 
persecutrici. Nel sud-Africa p. e. essi hanno trovato un campo di at- 

rt tivita molto proficuo, dove i loro emigranti riescon, pur a costo di 
molte umiliazioni e attraverso parecchi ostacoli, a trasformare abba- 

F | stanza rapidamente la loro condizione iniziale di coolies inferiori in 

(1) Dei sentimenti ostili perduranti nella popolazione di Vancouver si ebbe di 

raglio Ijichi di ommettere una rivista dei suoi equipaggi, che doveva far parte de; 
} festeggiamenti ufficiali con cui si accolse Ja visita degli alleati; cfr. H. Gowen, 

fy “The problem of oriental immigration in the State of Washington , in Annals 
of American Academy of political and social science, XXXIV, 2, pag. 109 e seg. 

} 
j 

{ 

i recente un significativo indizio nel consiglio dato dalle autoriti locali all’ammi- 
t 

| 
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quella di piccoli commercianti e non di rado di abili artigiani o di 
fortunati speculatori. 

E’ una inesorabile necessita economica che ha data la spinta a 
questa corrente. Fin dal 1891 il censimento del Natal dava presenti in 
quella sola colonia (dove i bianchi non eran che 42.759) non meno 
di 43.070 indu, buona parte dei quali era stata importata, con 
aiuto di sovvenzioni governative, per gli urgenti bisogni della pro- 
duzione zuccheriera, permanentemente travagliata dalla penuria di 
mano d’opera, causa l’avversione al lavoro delle popolazioni indi- 
gene. 

Non mancavan fin d’allora tra questi stranieri molti individui 
che avevan saputo elevarsi notevolmente in condizione sociale, tra 
cui parecchi figuravan perfino fra i pit prosperi e facoltosi mercanti di 
Durban e di Pietermaritzburg. Ma cid non impediva che i sentimenti 
con cui il piccolo nucleo di bianchi considerava i loro progressi fossero 
tutt’altro che amichevoli, e si esprimessero in misure moralmente 
odiose ed offensive, quali quelle di rifiutare ogni contatto cogli indt 
di qualsiasi classe, assegnando loro scompartimenti appositi nelle fer- 
rovie, 0 di privarli degli stessi diritti politici di cui avrebber goduto in 
inghilterra (1). 

Simile stato di cose non pud dirsi sostanzialmente mutato nel- 
Vultimo ventennio (2). Adolfo Rossi, percorrendo, nel dicembre 
del 1902, i possedimenti britannici sud-africani per riferire al Com- 
missariato dell’emigrazione circa il proposto invio di coloni italiani, 
segnalava l’infiltrazione crescente degli elementi indt anche nello 
Stato del Capo, dove prima non ne esistevano, e riferiva sintomi 
caratteristici della tendenza ad importare mano d’opera di colore 
dall’India 0 dalla Cina (3). Ma é specialmente nel Natal che gli asia- 
tici si concentrano, mantenendo la loro preponderanza numerica sulla 
popolazione bianca e migliorando a poco a poco la loro condizione so- 
ciale col trasformarsi in commercianti e piccoli proprietari . Navi cari- 
che di coolies continuano ada pprodare di quando in quando, per il co- 
Stante richiamo delle fiorenti industrie locali. Ne la tendenza ostile, 
che qui pure non manca di manifestarsi (4), é riuscita finora ad otte- 

(1) Cfr. Pierre Leroy Beau.ieu, Les nouvelles sociétés Anglo-Saxonnes, Parigi, 1897, 
pag. 380 e segg. 

(2) Per gli anni anteriori al 1875, cfr. anche Drage, Le niigrazioni del lavoro, 
pag. 961. 

(3) Cfr. * Le questioni del lavoro nell’Africa del Sud » in Boll. emigr., 1903 
n. 9, pagg. 31, 59, 70, 78, 94. 

(4) Cfr. L. E, Neame, * Oriental labor in South Africa , in Annals of American 
Academy of political and social sedence, XXXIV, 2, pag. 175 e sege. 
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nere contro questi sudditi dell’impero alcuna proibizione, salvo quelle 

iction act 1903, le 
d’indole generale contenute nell’ Immigration restri 

quali, per dire il vero, vengono in pratica applicate di preferenza 

agli asiatici (1). 

Contro i cinesi invece, che anch’essi incominciavano a 

numerosi specialmente nei distretti diamantiferi del sud-Africa, 

i particolari ; quali il Chinese 

divenire 

Sl 

ottennero dagli esclusionisti alcune legg 

exclusion act 1904 della Colonia del Capo, che loro vieta Vingresso 

ove non siano sudditi inglesi per nascita, soddisfacciano a tutti gli 

obblighi imposti dall’Immigration act 1906 e sian muniti di un cer 

tificato di esenzione firmato dal governatore; e Varticolo della Costi- 

tuzione concessa al Transvaal nel 1906, con cui si revoca la Labour 

importation ordinance 1904, emendata nel 1905 e 1906, in forza 

della quale eran stati importati nelle miniere del. Witwatersrand 

oltre 50.000 gialli (2). 

La solennita irrevocabile di quest’ullima disposizione, inserita 

nell’atto costitutivo del nuovo stato, é sintomo eloquente dell’indi- 

rizzo che intendono seguire anche i governi sud-africani rispetto alla 

mano d’opera mongolica. 

VIII. 

Per render intelligibile l’indole e misurare la portata del con- 

flitto di cui abbiam riassunte sommariamente le fasi legislative piu 

notevoli, conviene sottoporre a una breve analisi critica i. motivi pa- 

lesi ed i moventi reali da cui riceve impulso ed alimento la descritta 

tendenza, cercando in seguito di porre in chiaro qualcuno dei risultati 

che ne derivano alla prosperita economica ed all’avvenire sociale dei 

diversi paesi. 

Gli argomenti pi comuni a cui si appoggia la propaganda proi- 

bizionistica sono anzitutto d’indole etnica. 

Rispondendo alla pit volte citata inchiesta dell’American Acade- 

my of political and social science, Von. F. G. Newlands, senatore 

(1) Gfr. Natal handbook, dell’“ Emigrants’ information office ,, marzo 1909, p. 9. 

(2) Cfr. Cape Colony handbook, dell’“ Emigr. information office ,, marzo 1909, 

pag. 13 e seg., e Transvaal handbook, id., luglio 1909, pag. 17. Il problema del 

lavoro giallo nel Transvaal fu oggetto di aspre lotte anche nel Parlamento inglese. 

L’avvento al potere dei liberali produsse, colla concessione dell’autonomia alle 

colonie di recente conquista, la revoca dell’immigrazione organizzata e contrattuale 

dei coolies cinesi richiesta dalle compagnie minerarie. 
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bianco, mentre il giapponese la cerca. Il cinese é completamente sod- 

disfatto di quella specie di lavori che il bianco disdegna, mentre il 

giapponese anela ad affrontare il bianco sul suo stesso terreno per 

espellernelo. Il cinese si adatta ad una condizione di semiservitu, il 

giapponese pretende l’uguaglianza. Come disconoscer i pericoli di ten- 

denze tanto sovversive delle gerarchie tradizionali che la natura ha 

prescritte alle razze umane? Da queste doglianze all’invocar temperati 

i divieti merce i quali s’é aperta la via alla funesta infiltrazione nip- 

ponica é breve il passo. Ed assai prossimi ad adattarvisi si mostre- 

rebbero diversi autori, che alla presenza dei cinesi riconoscono la 

virtt di unico antidoto efficace contro il prevalere incontrastato della 

nuova minacciosa invasione. 

L’illogicité apparente della curiosa inversione subitamente 

prodottasi nel comune punto di vista con cui l’opinione pubblica con- 

sidera le qualita ed i difetti dei gialli basterebbe per sé stessa ad au- 

torizzare il sospetto che le accuse d’ordine morale e sociale che ad 

essi si rivolgono abbian per scopo di dissimulare con plausibili pretesti 

qualche men confessabile motivo per Ja loro esclusione. Né Vipotesi 

appare troppo arrischiata quando si scendono ad analizzare a una a 

una le ragioni che si adducono circa i caratteri inferiori e percio peri- 

colosi della loro arretrata mentalita. 

Non ci sembran seri anzitutto i timori che si manifestano circa 

la degenerazione inevitabile di cui sarebbe fonte l’intervento di nuclei 

considerevoli di asiatici nella vita politica delle varie democrazie 

bianche che li respingono. Un confronto sintetico dell’opera compiuta 

dal parlamento del Giappone e da quelli di California, di Columbia, 

d’Australia o del sud-Africa non deporrebbe certamente a favore della 

superiorita assoluta di questi ultimi. E quando si pensa alla corru- 

zione sfrenata che domina la vita pubblica californese, alle meravi- 

gliose gesta degli amministratori di 8. Francisco, emuli sfortunati dei 

riveriti capi del banditismo new-yorkese della Tammany Hall, acqui- 

stano un comico sapore le inquietudini che si affacciano rispetto alla 

possibile venalita elettorale dei pochi mongolici ammessi ai diritti di 

cittadino. E’ noto quale eterogeneo miscuglio di elementi torbidi, 

violenti, senza scrupoli costituisca il fondo delle variopinte societa 

che l’espansione anglo-sassone e la scoperta dell’oro han disseminate, 

dal Klondike, da Vancouver e da S. Francisco a Sydney, a Melbourne, 

ad Auckland, a corona del Pacifico (1). Come non accogliere con largo 

(1) Gfr., per la societa californese, Brycr, La république américaine (ediz. franc.), 

tomo IV, pag. 76 e segg. 
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beneficio di inventario le preoccupazioni di correttezza politica di 

tali avventurieri? 

Il problema della vita domestica e della morale sessuale merita, 

invece, pitt attenta considerazione, perché qui le divergenze di men- 

f talita si presentano, almeno esteriormente, piu accentuate. 

: La servitt: famigliare della donna, la facilita di scioglimento dei 

connubi, la poligamia, il concubinaggio, la prostituzione a base di 

scliavitu vera e propria sono effettivamente considerati dai gialli con 

sentimenti diversi da quelli che ci insegna la nostra morale tradi- 

zionale. 

Alle isole Hawai i coloni bianchi protestano contro |’usanza dei 

colleghi giapponesi di passeggiare nudi fuori delle loro capanne. A 

S. Francisco l’immaginazione sovreccitata dei moralisti dipinge il 

quartiere cinese come un asilo di misteriose lussurie (1). Nella sua 

testimonianza davanti alla Commissione industriale d’inchiesta il 

sig. Putnam, ispettore dell’immigrazione asiatica a Los Angeles, di- 

chiarava che la presenza di una domestica asiatica in una casa doveva 

considerarsi come una vera calamita per rapporto alle persone mino- 

renni della famiglia; aggiungendo che cinesi e giapponesi non fre- 

quentavan volentieri le scuole dei missionari se non quando gli inse- 

gnanti erano giovani signore o signorine. « Provate a sostituirle con 

uomini, esclamava, e in pochi giorni non avrete pil un solo al- 

lievo » (2). Da analoghe accuse trasse origine, come vedemmo, il 

conflitto scolastico di S. Francisco, dove si giunse al punto di pro- 

cessare penalmente un ragazzo giapponese per aver indirizzato una 

lettera obiectionable ad una sua condiscepola! (3). 

Quando perd il puritanismo, anche se rispettabilissimo, rag- 

giunge un cosi esilarante grado di scandolezzata esasperazione, di- Hl 

viene pur lecito qualche irreverentissimo dubbio circa la sincerita 

delle pudibonde proteste, nelle quali troppo chiaramente traspare la 

melliflua doppiezza di Tartufo. 

Che infatti la moralita bianca nel Nord-America (e specialmente 

nei paesi occidentali) sia tale da farla giustamente sdegnosa d’ogni 

contatto contaminatore della sua candidissima purezza pochi, cre- 

(1) Gfr. Augert, Américains et Japonais, pagg. 65, 186 e segg. : 

(2) Ctr. Report of the Industrial Commission, vol. MOVs Wap. 29y: 

(3) Cfr. un grave magistrato californese, l’on. ALBERT E. Burnett, commentando 

l’ontoso reato, sentenzia piacevolmente: “ While such matters may be entirely 

proper in Japan, California does not intend to tolerate them, nor would any other 

State in the Union do so ,. Cfr. “ Misunderstanding of Eastern and Western States 

regarding oriental immigration , in Annals of American Academy, XXXIV, 2, p.37e seg. 
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diamo, oserebbero seriamente asserire. Non son molti giorni dacche 

uno dei massimi giornali di New-York ha affermato non esservi ormal 

famiglia americana che non presenti almeno uno e non di rado due 

casi di divorzio. Ed é universalmente noto a quale segno sia giunto 

il traffico delle schiave bianche in tutta l’Unione, irradiandosi da 

New-York, gia da tempo divenuta centro distributore di primo 

ordine, superiore assai a Parigi, Berlino e Vienna, e diffondendosi 

vie meglio a mezzo di una prospera e numerosa classe di speculatori, 

appoggiata al formidabile sostegno della Tammany Hall e costituita 

perfino in societa eretta ad ente morale! (yo 

Come conciliare una cosi generale e imponente domanda di merce 

vivente colla ostentata intransigenza della pruderie anglo-sassone? 

Come spiegare con essa la tollerata esistenza, nei down-towns di New- 

York, negli slums di Pittsburg, in parecchi quartieri di Chicago, di 

New-Orléans e di S. Francisco, di miserie e depravazioni appetto alle 

quali impallidiscono gli episodi pit’ ontosi che additano al pubblico 

disprezzo l’immigrazione gialla? E che nome dare alla graziosa fin- 

zione giuridica per la quale gli agenti di polizia comandati di pian- 

tone per impedir l’accesso alle case che siam convenuti di chiamare 

innominabili (le quali sono rigorosamente vietate nelle maggiori citta 

dell’Unione) ricavano in realta la miglior parte dei loro guadagni 

dalla tassa di ingresso di mezzo dollaro che, per tollerata consuetu- 

dine, riscuotono dai visitatori? (2). 

Di quali ricatti, di quali sfruttamenti, di che geniali e proditorie 

forme di frode sia fonte l’esteriore puritanismo della societa e delle 

legei americane fu narrato, con copia di episodi divertenti ed incre- 

dibili, da quanti europei raccolsero per il pubblico le impressioni di 

un soggiorno agli Stati Uniti. E lo seppe per dura prova, pur di re- 

cente, lo sfortunato scultore Biondi che, varcato |’Oceano pochi anni 

fa per consegnare almuseo di New-York Vacclamato suo gruppo 

Saturnalia, insignito del gran premio dalla giuria internazionale di 

Parigi, riusci a mala pena a poter andarsene, dopo sedici mesi di 

lotte, di processi, di polemiche, di minaccie di imprigionamento, pro- 

vocate, suscitate e mantenute, complice la gelosia interessata degli 

(1) Cfr. interessante articolo di F. Ferrero, “ L’America sotterranea , in Cor- 

riere della Sera, 19 novembre 1909. Cfr. anche, sull’importanza assunta dalla piazza 

di New York nella tratta internazionale delle bianche, l’articolo di G. Kins Turner 

nel Mc Clure’s Magazine del novembre 1909, riassunto in Minerva, 16 gennaio 1910. 

(2) Cfr. Vico Manrraazza, Agli Stati Uniti. Il pericolo americano. Milano, 1910, 

pag. 238. 
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artisti locali, da quel feroce gruppo di vecchie zitelle fameliche che é 

l Associazione femminile per la protezione dei buoni costumi. 

In realta, anche nel caso dei gialli, sono le donne quelle che le- 

vano piu acute strida nel nome della moralita offesa. E basterebbe 

questo fatto per renderci immensamente sospette le accuse che udiamo 

contro essi ripetere, dacché nulla ci sembra pit comicu che voler pren- 

der sul serio gli ostentati atteggiamenti di scandolezzata pudicizia 

di queste donzelle, sull’innocenza dei cui flirts i migliori psicologi e 

fisiologi ci hanno esaurientemente edificati, e che del resto, anche 

quando, per frigidita di cuore e di sensi, si mantengono pure, rap- 

presentano, nella loro gara sfrenata di lusso e di sport, nell’eccen- 

tricita e nel cattivo gusto delle loro preferenze artistiche e letterarie, 

nella sfrontatezza aggressiva dei loro modi, nella negazione di fem- 

minilita in ogni loro tendenza o sentimento, una delle efflorescenze piu 

antipatiche di quella societa di parvenus, alla quale diviene di giorno 

in giorno pit ignoto il fascino delicato e suggestivo della intimita fami- 

gliare europea. 

Il diffondersi della prostituzione in un popolo é in ragione diretta 

dell’ affievolirsi del sentimento di famiglia, e la concomitanza dei due 

fenomeni nel Nord-America conferma anche una volta la verita di 

una legge a contrastar la quale non valgono gli sforzi furibondi di 

una societa femminile, che, mentre inveisce contro il mal costume dila- 

gante e ne perseguita l’esempio anche nelle razze rivali, nulla fa per 

parte sua per arrestare, con la seduzione suaditrice d’una men inquie- 

14 tante convivenza coniugale, la domanda di giorno in giorno crescente 

vi di avventure passeggiere e di amore venduto. 

/ Certamente e ad ogni modo non é lo spettacolo dei risultati intel- 

| lettuali e morali a cui l’emancipazione a oltranza ha condotta la 

donna americana quella che pud far deplorare ai mongolici la persi- 

stenza nei loro costumi della subordinazione femminile a base di 

sereno paganesimo sessuale, in cui si vuol ravvisare una stigmate di 

s inemendabile inferiorita. 

Anche quando del resto fosse vero che i nuclei dell’ immigrazione 

gialla offrano, in confronto ai bianchi che li circondano, condizioni 

morali deplorevoli e costituiscan quindi dei centri perniciosi di infe- 

zione, non risulterebbe punto provato percid che il male dipenda da 

congenite tendenze di razza anziché da condizioni sfavoreyoli di un 

ambiente pervertitore. 

Parecchi tra gli scrittori americani stessi hanno riconosciuto che 

la vita degradata dei quartieri cinesi é essenzialmente dovuta allo 

stato di segregazione artificiale a cui li condanna la orientofobia cali- 

fornese, come la prostituzione che li infesta non puod che attribuirsi 



alla enorme prevalenza numerica della popolazione maschile, carat- 

teristica costante dei gruppi dell’emigrazione temporanea (1). 

Per i giapponesi poi le ragioni di non assimilabilita che si voglion 

desumere da una presunta organica divergenza di abitudini e di ten- 

denze sembrano, in fatto, ancor meno sostenibili. Un alto funzionario 

doganale de! porto di S. Francisco, che ebbe agio di studiarne, per 

lunga esperienza, i caratteri, recava in loro difesa la piu favorevole 

testimonianza (2). Egli osserva che questi stranieri, provenienti da 

un paese di clima non molto dissimile, di civilta antica e, nel com- 

plesso, elevata, si rivelano laboriosi, industriosi, intelligenti, disci- 

plinati; che, applicando loro le norme generali stabilite dalla legge 

americana per selezionare la corrente dell’immigrazione di qualsiasi 

provenienza, pochi di essi cadrebbero nella categoria degli undesira- 

bles, se si bada alle statistiche del danaro importato, dell’analfa- 

betismo e del pauperismo (3); che, a differenza degli immigranti latini 

e slavi contro i quali furono escogitati quei divieti precauzionali, 

essi rifuggono dall’addensarsi nelle citta e si dedicano ben volontieri 

alla colonizzazione agricola; che il loro desiderio di istruirsi ed edu- 

carsi non pud esser posto in dubbio, unanimi essendo in proposito i 

referti delle autorita scolastiche locali; che infine l’esempio di quanti 

giapponesi qui residenti han saputo assorgere a posizioni sociali ele- 
vate basta a distruggere qualsiasi prevenzione circa la loro suscetti- 

(1) Cfr. Ausert, Américains et Japonais, pag. 198. 

(2) Gfr. I. P. IntsH, “ Reasons for encouraging Japanese immigration » in Annals 

of American Academy of political and social science, XXXIV, 2, pag. 74 e segg. 

(3) La media del danaro posseduto al suo arrivo da ciascun immigrante giap- 

ponese raggiunge dollari 31,09, mentre non é che di dollari 10,96 per gli italiani 

del mezzogiorno, 26,42 per gli irlandesi, 15,36 per gli israeliti, 11,51 pei polacchi, 

26,52 per gli scandinavi, 13,75 per gli sloveni e 14,03 pei magiari. Rispetto alla 

pubblica assistenza troviamo una proporzione di appena 0,007 assistiti per ogni 

100. giapponesi, contro 0,73 °/, per gli italiani del mezzogiorno, 0,52 per gli irlan- 

desi, 1,42 per gli israeliti, 0,81 pei greci, 0,99 pei tedeschi, 1,04 pei polacchi e 
0,3 per gli scandinavi. Quanto all’istruzione non si hanno.che -22 illetterati su 

100 giapponesi, mentre se ne contano 54 fra gli italiani meridionali, 24 tra i greci, 

68 tra i portoghesi, 36 tra i polacchi, 23 tra gli ebrei, 26 tra i russi e 54 fra i 

lituani. Vero é che, quando le statistiche del vizio o della delinquenza dimostrano 

in modo non dubbio la superioriti morale dei giapponesi, si trova verso di impu- 

tare, per altra via, alla loro presenza, il diffondersi di simili pravi abiti tra i bianchi. 

“Il numero straordinario di arresti per furto, ubbriachezza e vagabondaggio in S, Fran- 

cisco, scrive F. H. Gramer, non pud riferirsi ad altra causa se non che i lavoratori 

bianchi della costa hanno ormai rinunciato alla lotta nell’ineguale conflitto coi loro 

competitori asiatici ,. Cfr. “ Chinese in the United States , in Briss, Binprr and 

Page Gaston, The new encyclopedia of Social reform. Londra e New York, 1908, 

vol. I, pag. 193 e segg. 
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E’ noto d’altronde a quanto fondate contestazioni dian luogo 

oggi, nel campo scientifico, le vecchie dottrine sulla psicologia dei po- 

poli, delle quali piu d’un autore ha proclamato il fallimento. La 

verita @ che,per la maggioranza degli studiosi obbiettivi e sanamente 

positivisti, le geniali ipotesi con cui i sociologi della scuola dei Le 

Bon, dei Lapouge, dei Sergi, dei Ferrero vollero assegnare alle singole 

genti umane distintivi immutabili con tendenze peculiari caratteri- 

stiche non appaiono molto piu serie delle profezie di Diderot e di 

D’Alembert, quando quei grandi 2nciclopedisti rifiutavano ai russi 

la facolta di divenir civilizzati all’europea. 

Assai piu conforme alla realta scientifica sembra |’opinione sinte- 

tizzata dal Finot: « I] carattere di un popolo non é che un sempiterno 

divenire. Le qualita della sua anima e le sue aspirazioni restano mo- 

bili come le nubi cacciate dal vento. Esse si modificano sotto l’azione 

di cause innumerevoli. Parlare della stabilita o della fatalita psicolo- 
gica dei popoli equivale a voler far credere che i circoli descritti da 

un sasso caduto sopra un’acqua stagnante conservino la loro forma 

eternamente. E’” impossibile scrivere nulla di durevole sul fondo essen- 

zialmente mutabile delle razze. La loro composizione effettiva ci 

sfugge, mentre il loro evolvere nella storia, miscela incessante di 

unita etniche, si ride di tutte le formule in cui pretendiamo costrin- 

gerlo » (ai), 

Neppure dunque nelle asserite inferiorita morali ed intellettuali 
di razza trova una solida base d’appoggio la tesi esclusionistica. 

X. 

Resta lobbiezione relativa all’ influenza necessariamente depres- 

siva che lo standard of life degli orientali dovrebbe esercitare sulla 

convivenza delle comunita bianche, riconducendole, attraverso ad un 

inasprimento della concorrenza economica, a forme pit arretrate di 
evoluzione civile. 

Quanto di vero dunque nella sinonimia che si vuol stabilire tra 

immigrazione mongolica e salari affamatori? 

La risposta che cinesi e giapponesi concordemente danno a 
questa accusa é semplicissima: noi ci appaghiamo di modici salari 
e ci adattiamo ad abitudini modestissime ogni qual volta non ci é 

N dato trovar di meglio. Ma l’aspirazione verso pit degne sorti non é 

(1) Cfr. Le préjugé des races, pag. 847. 
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punto un privilegio esclusivo dei bianchi e ben sappiamo approfittare 

noi pure di tutte le opportunita di miglioramento che ci si offrono. 

I fatti che si adducono a sosteguo di questa tesi sembrano abbastanza 

convincenti. Dovunque i gialli si son trovatiin condizioni di poter det- 

tar la legge al mercato del lavoro,non hanno tardato a spingere i salari 

ad un livello talvolta perfin superiore a quello preteso dai loro col- 

leghi bianchi. Alle Hawai, nell’anno che segui l’annessione, i giap- 

ponesi, con coalizioni foriere di scioperi, elevarono le mercedi agricole 

di doll. 0,60 a 0,76 in media, e soltanto l’arrivo di coloni portoricani 

riusci a sconsigliar loro ulteriori richieste. Ricominciaron perd ad 

agitarsi nel 1909, all’epoca del raccolto, imponendo ai proprietari 

patti leonini con uno sciopero di oltre 10.000 coltivatori. Non altri- 

menti in California, dopo aver accettato di lavorare nei distretti 

rurali a misere condizioni, essi non tardarono a chiedere ed ottenere 

salari anche pit alti di quelli che prima si pagavan ai bianchi (4). 

Cio che pure si verificO in parecchi luoghi rispetto ai cinesi, come 

stabiliscono, con copia di dati, le citate ricerche della prof. M. Ro- 
berts Coolidge. 

L’atmosfera sociale anglo-sassone, impregnata di vigore, di fede 

nella virtu educatrice del benessere conquistato collo spirito d’inizia- 

tiva e col lavoro, esercita sull’animo di questi stranieri una sugge- 

Stione irresistibile (2). Avviene per essi, osserva F. P. Irish, cid che 

gia ebbe a verificarsi per gli irlandesi e per altri europei di nazioni 

povere, il cui tenor di vita si era, per leggi economiche ineluttabili, 

tradizionalmente conformato al bassissimo livello delle mercedi cor- 

renti nella patria loro (3). Appena l’immigrante, specialmente se giap- 

ponese ne acquista i mezzi, si veste all’europea, abita in buone case, 

migliora la propria alimentazione. In capo a uno o due anni, messo 

insieme un piccolo peculio,se ne serve per fondare qualche modesta 

impresa commerciale od agricola, alla quale si dedica con indefessa 

attivita. Ed e raro che non gli arrida il successo. 

Alle Hawai la metamorfosi é piu che altrove sensibile. Nella colo- 
nizzazione agricola i gialli van soppiantando gradatamente gli antichi 

padroni, acquistando le terre, prima a titolo di aflittavoli, poi di pro- 

prietari. La cultura del caffé sulle alture intrapresa dagli americani 

é ora passata ad imprenditori giapponesi; cosi quella del banano e 

(1) Cfr. Yortt, Oviental vs. American labor, citato. 

(2) Cfr. Kenraro Kanexo, “ The effect of american residence on Japanese , in 

Annals of American Academy of political and social science, XXXIV, 2, p. 118 e segg. 

(3) Parecchi altri esempi a sostegno di questa tesi reca J. Novicow, L’avenir de 

la race blanche, pag. 12 e segg. 
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dell’ananas. Riunendo gli sforzi con mirabile spirito di solidarieta 

d’associazione i piccoli capitalisti nipponici, ieri ancora cooltes 

umili e e spregiati, incominciano ad assumere qualche mediocre pian- 

tagione di canne da zucchero e si organizzano per impadronirsi delle 

grandi. Nel minuto commercio altresi guadagnano ogni giorno ter- 

reno, aprendo sempre nuove botteghe, invadendo sempre nuovi me- 

stieri. Appoggiati a quelli tra loro cui l’abilita o la fortuna han pro- 

curate migliori situazioni finanziarie, stringono ormai in una tenace 

rete, ognora pit fitta e pit solida, l’intiera economia delle isole. 

L’industria delle costruzioni, quelle del vestiario, della calzatura, del- 

V'alimentazione sono divenute dominio degli asiatici, dei quali non 

oltre il 50 per cento lavora oggi come salariato nelle piantagioni, 

mentre gli altri si occupano in piccoli traffici o in mestier1 qualificati. 

Dal 1900 in poi, senza che il loro numero complessivo sia aumentato, 

quello delle licenze commerciali ad essi accordate e enormemente 

salito. Se ancora son rarissime le grandi case industriali sul tipo delle 

potenti ditte cinesi degli Strait Settlements, non é lontano il giorno in 

cui i miserabili immigrati di ieri raggiungeranno una analoga ege- 

monia dominatrice (4). 

In California i progressi non sono, in complesso, minori. Da 

una statistica pubblicata sull’Osaka Asahi del 20 marzo 1907, si rica- 

vano sullo sviluppo della ricchezza e sul moltiplicarsi delle imprese 

nipponiche in quello stato i dati seguenti: 

Proprieta 
Danaro Numero | Numero | Numero | Numero | Numero neal 

Danaro inviato) denositato | dei | delle | degli | delle | delle 
al Giappone , 5 i acquistate 
dagli emigrati nelle giappon. | botteghe | alberghi | trattorie | banche a 

4 banche locali |in Califor.| giappon.| giappon. | giappon. | giappon. giappon. 

Proprieta 
rurali 

affittate 
agiappon. 

yen yen 

1904 7.648.500 | 4.666.000 | 36.500 

ISOS 9.323.000] 6.721.000 | 41.853 

1906 |13.532.000 | 7.253.000 | 52.680 

Nessuno potrebbe disconoscere in queste cifre gli indici di una 

fortissima tendenza verso un rapido miglioramento di condizioni ed 

una febbrile ascensione di classi. Pit: recente che alle Hawai, e percio 

(1) Gfr. i citati “ Report of the Commissioner of Labor on Hawai , e “ Third 

report on Hawai , in Bulletin of the Department of Labor, luglio 1903) snpediee 

settembre 1906, n. 66. 
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Francisco e negli undici altri principali centri nord-americani, per 

il periodo che va dal 1870 al 1890, si ottengono sinteticamente i 

risultati seguenti 

a Mere |S. Francisco | saat ana di 
i MESTIERI ieee i 
yh Salari massimi Salari minimi |Salari massimi| Salari minimi| altre 11 citta 

f dol. dol. dol. dol. dol. 

WapOnipe ag eee ee ORO) 2,43 3,80 33,633) 0,63 

Aiutanti fabbri . . . 1,59 1,41 2,34 2,09 0,50 

Lavoranti in caldaie. .| 2,69 2,41 3,46 3,15 0,46 € 

i Mim atOniSCeltiie aes 4,13 & 5 4 0,13 

i Carpentiori .~. > . =| 2.60 2,28 8,85 3,09 0,45 
i Compositiori i: p<.y a4 2,89 2,64 3,54 S27 0,45 

H Macchinisti ferrov. . .| 4,02 3,49 4,79 4,58 0,51 
MUWOCHIStIM ame, yr 2,03 ie) 3,06 2,04 0,51 

Lavor. nelle cave dicalce| 2,20 1,58 3 2,35 0,15 

HOnGItOrige5.; eet ee a 2) 2,36 3,71 3,40 0,61 

Giormalicn sceltiy = | 1,63 1,45 2,50 2 0,37 

Giornalieri ordinari . . 1,57 1,40 2 TO 0,40 

Malcebimi stim; sssjqc 3 |) 02.52 BP) 3,36 2,95 0,43 

Muratori ordinari. . .| 3,62 2,81 5 4,83 0,21 

Decora tone, ye) ae 66 2,16 3,72 3 0,34 

Ponditori scelfii. © . .| 298 2,68 3,89 Sule) 0,17 

Minne 5 4 4 5s 3,15 ous) 3,69 3,55 0,40 i 

Sealpellini. 2... 41 wa.64 2,66 4,11 3,66 0,02 | 
Carrettieri e conduttori . 1,95 ial 2,67 2,62 0,67 

MEDIA 2,69 2,27 3,05 3,13 0,39 

= — = 

Analoghe condizioni posson desumersi per la Colombia inglese, 
-Tispetto alle provincie orientali e centrali del dominio canadese (1) : 

l Emigrants’ Information Office, e specialmente dal Canada handbook, marzo 1909, 
pagg. 17-25, 
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(1) Ricaviamo i dati relativi ai salari ivi correnti dalle ultime pubblicazioni del- { 
» 
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Provincie di 

N.* Scozia 
MESTIERI Montreal e N° Ontario | Manitoba Colombia 

Brunswick 
dol. 5 : dol. 

Braccianti agricoli ue 
(Salario mensile con vitto © alloggie) 

Giardinieri (id)... . 25 - 40 

15 - 25 25 - 35 

Segatori (mensile con vitto) 

Womesuici a(1d,)s ses | 15 - 25 

Meccanici (Salario giornaliere) 2 - 3,50 

iMunatorie. (ld \ise ne ess 2- 2,50 - 4,50 

Macchinisti ferrov. (Id.) . | 1,75 - 8,25] 1,75 - 8,25 | 1,75 - 3,25 | 1,75 - 8,25 | 3,25 - 3,85 | 3,50 - 4,50 

Fuochisti ferrov. (Id.) . | 1,40-1,75|1,40- 1,75 | 1,40 - 1,75 | 1,40 - 1,75 2 - 2,90 

Giornalieri (Id) . . . . | 1,25-1,75|1,25-1,75 |.1,25- 1,75 | 1,25 - 1,75 2 - 2,50 

Per |’Australia ed il Sud-Africa sarebbe superfiuo insistere sul 

fatto universalmente notorio dei privilegiatissimi vantaggi di cui 

godono gli operai locali in confronto ai loro colleghi di qualunque 

altra regione del mondo (1). 

La verita @ che tutti i paesi di cui stiamo occupandoci presen- 

tano la caratteristica comune di dover buona parte della loro rapida 

prosperita alla scoperta dell’oro, la quale determino in ciascuno di 

essi e in tempi non lontani un’analoga rivoluzione economica. Sotto 

la spinta febbrile di una domanda esasperata, i salari di una mano 

d’opera scarsa ai bisogni salirono vertiginosamente, specie per 

le categorie di operai esperti, che potevan approfittare dell’altis- 

simo valore di raritaé assegnato in quelle societa nuove alle loro abi- 

lita tecniche. Si trattava e si tratta in realtaé ancora in buona parte 

duno stato di cose affatto eccezionale e necessariamente transitorio, 

quale costantemente scaturisce dal subitaneo e inatteso afflusso di 

metalli preziosi, la cui influenza sui prezzi non si diffonde, come e 

noto, se non gradatamente dai territori di produzione e dalle merci 

richieste da coloro in potere dei quali entra primariamente la nuova 

(1) La stravaganza dei salari correnti nel sud Africa fu pure notata da A. Rossi, 

La questione del lavoro nell’ Africa del Sud, pag. 15.e segg. e passim. Per dati pit 

recenti, cfr. i numerosi handbooks dell’* Emigr. Inf. Office ,. 
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proporzioni il conflitto tra i due proletariat nemici, l’orientofobia 

rimase un sentimento ignoto all’opinione pubblica (1). 

Fatto poi ancor pit significativo: anche nei paesi piu notoria- 

mente ostili, appena i gialli riescono a placare momentaneamente 

lo sdegno delle unioni, cessano come per incanto le violenze per 

parte della cosi detta popolazione. Dal 3 al 24 ottobre 1906, il sin- 

dacato dei cuochi e camerieri boicottd i ristoranti giapponesi di 

§. Francisco. Alla loro porta si distribuivano scatole di zolfanelli 

recanti la scritta: « Bianchi, uomini o donne, non aiutate che la 

vostra razza! ». Si impediva ai clienti di entrare, e, sotto Vocchio 

benevolo della polizia, si scagliavan sassi nelle vetrine, non senza 

colpire talora i proprietari. A uno di costoro, che osava protestare, Si 

rispondeva: «Cid durera finché tutti non avrete chiusa_ bottega, 

fatto bagaglio e non sarete ripartitin. La societa dei conduttori di 

albergo e ristoranti chiese di affiliarsi al sindacato, ma subi un ri- 

fiuto. Allora, aumentando di giorno in giorno le violenze popolari, 

ebbe la provvidenziale ispirazione di proporre al capo del boicot- 

taggio una somma di 550 dollari, e, dopo il primo versamento di 

100 dollari, ogni minaccia scomparve (2). 

Di natura analoga sembra la tolleranza che parecchie categorie 

di operai bianchi generosamente accordano agli immigranti asiatici 

alle Hawai. La rarefazione prodotta dalla concorrenza, riducendo 

qui la mano d’opera d’origine europea a poche occupazioni nelle 

quali occorrono specialissime abilita tecniche, ne ha anche, natu- 

ralmente, elevati i salari, che debbon esser loro concessi in misura 

compensatrice dell’isolamento di cui soffrono e della ripugnanza che 

manifestano a lavorare con dipendenti di un’altra schiatta. Simile 

superioritaé economica, sviluppando in essi oltre ogni segno gli in- 

nati istinti dominatori ed aristocratici, li fa propensi a stabilire 

coi gialli una specie di modus vivendi, fondato sullo sfruttamento 

del desiderio vivissimo che questi ultimi hanno di istruirsi nei me- 

stieri qualificati. A prezzo d’oro percio gli spregiati stranieri tro- 

(1) Cfr. Gowen, The problem of Oriental exclusion in the State of Washington, e 

Extor, Moral and social interests involved in restricting oriental immigration, citati. 

(2) Cfr. Aupert, Américains et Japonais, pag. 118 e segs. Un fatto analogo 

accade quolidianamente e normalmente sul confine messicano, dove il contrab- 

bando dei gialli @ reso possibile soltanto dalla connivenza, comprata a suon di 

dollari, degli impiegati ferroviari americani, la cui unione, che potrebbe far cessare 

lo sconcio con severi provvedimenti disciplinari, vi si rifiuta, per non compromet- 

tere il guadagno che i suoi membri_ ritraggono dalla violazione della legge. 

Cfr. Reinotp, * Enforcement of the Chinese exclusion law , in Annals of American 

Academy of political and social science, XXXIV, 2, pag. 148 e sege. 
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tirocinio; e non @ raro che questi proves lo per di pitt ad evi- 
per tal modo guadagni ragguardevoli, nual i loro occhi dai 
tare le peggiori fatiche, che fanno compiere SO to 1 oie 

volontari aiutanti. Un meccanico interrogato dal citato : ngustrle 

Bureau of labor confessava: « Il lavoro nostro i parenene oe ee 

& divenuto una specie di cuccagna. E’ raro che Sl fnece ba io z 

nata completa. Per lo pit ci sediamo e guardiamo ie are ia sth 

ponesi; e vi sono degli operai che riescono a far loro comy 

Vintiero lavoro ». L’ingegnoso compromesso deve influire piu be 

non si dice sulla relativa temperanza delle proteste che giungono 

dal lontano arcipelago. 

Per tante prove, |’indole dei moventi © 

quelle. giovani societa i germi minacciosi di una formid 

flagrazione di razze emerge con chiarezza anche troppo evidente. 

La fase dell’urto storico di due schiatte a cul assistiamo ha 

diretta derivazione da una serie di fenomeni intimamente connessl 

ad un tipo ben diverso di lotta, la lotta di classe. Si tratta della 

competizione furiosa, non di due stirpi orientate verso forme ed 

ideali di civilta fatalmente e per sempre divergenti, bensi di due 

proletariati, l’uno dei quali é il piu ambizioso del mondo, il pitt 

esigente di bisogni, il pit aristocratico di abitudini, sopratutto i 

pit. favorito di iperbolici salari, l’altro e umile, resistente, abile 

senza ostentazione e, tuttavia, meno esigente che la piu bassa mano 

d’opera d’Europa. 

Agli Stati Uniti, al Canada, in Australia, qualunque pit incolto 

bracciante bianco, appena incomincia ad elevarsi, e prima assai di 

aver migliorata la propria educazione, acquista la coscienza di ap- 

partenere ad una classe privilegiata. Nei meetings politici, nelle riu- 

nioni delle trade-unions, si sente dire quotidianamente che egli ha 

il diritto e il dovere d’essere orgoglioso della sua condizione sociale, 

che i suoi salari continuano a crescere, doppi o tripli di quelli 

d’Europa, assicurati dalla tariffa protettrice, che il suo standard of 

life @ invidiato dai proletari di tutto il mondo. Difendere questa po- 

sizione, conquistata in realté con poco suo merito, e che, forse ap- 

punto per cid, troppo facilmente egli é tratto a confondere colla 

civilta stessa del popolo a cui appartiene, diventa per l’operaio lo 

scopo unico e supremo. L’impresa non é agevole, trattandosi — come 
vedemmo — di uno stato di cose fatalmente destinato a 
scomparire, per le forze automaticamente reintegratrici del livello 
economico. Ma il vecchio bagaglio dell’intervenzionismo, del vinco- 

lismo, del regolamentarismo di Stato soccorre di mille espedienti 

he maturano in seno a 

abile con- 
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per ritardare, ostacolare, deviare l’azione dei fattori spontanei del- 

Vevoluzione naturale. L’invocarli ed il ricorrervi diviene necessita 

intuitiva per chi si illude di poter fissare e rendere permanente una 

disposizione di equilibrio realizzata, ad un dato momento, per il 

concorso affatto anormale di transitori elementi. 

La forza di una classe, sia pure potentissima, non basterebbe 

nerd evidentemente ad orientare nel senso dei propri interessi le 

tendenze dell’opinione pubblica se non esistessero, per gli altri 

strati sociali, motivi apparenti o reali di appoggiarla e concorrere 

con lei in un’azione comune. 

Nel caso che ci occupa, specialmente, é fuor di dubbio che se le 

classi operaie fossero sole ad essere immediatamente minacciate, la 

crescente marea gialla desterebbe, in parecchi dei paesi esclusionisti, 

ben scarse preoccupazioni. 

E’ noto infatti a qual segno giunga ormai il sentimento di rea- 

zione che le intemperanze dell’unionismo han provocato, precisamente 

in quei paradisi proletari che sono le societa nuove del Pacifico. 

In California per esempio, le esigenze, le intolleranze dei sinda- 

cati son divenute la grande, l’urgente questione economica del 

momento (4). La loro tirannia raggiunge di giorno in giorno un grado 

pit intollerabile. Un cittadino approfitta del pomeriggio del sabato 

per operare alla propria casa qualche riparazione; egli non tarda a 

veder comparire un membro di un’unione che gli intima di cessare 

sotto pena di boicottaggio. Muratori, lattonieri, decoratori, stretti 

in sindacati formidabili, non ammettono che un piccolo numero di 

colleghi nelle loro organizzazioni, in modo che un operaio di Sto- 

ckton, venendo a §S. Francisco, non potra lavorarvi, qualunque sia 

la sua abilita e il bisogno che si ha di lui. I lavori di ricostruzione 

della citté ne risultano grandemente compromessi e ritardati. Subito 

dopo il terremoto e Vincendio vi fu un bello slancio di coraggiosa 

(1) La California fu uno degli stati americani dove l’unionismo si sviluppo pit 

presto. Mentre i proletariati degli altri stati dovevan laboriosamente contendere 

per conquistare condizioni migliori di vita sopra un mercatc incessantemente inon- 

dato dall’emigrazione europea, il californese non aveva se non a preservare un pri- 

vilegio sorto, a pro dei primi coloni, dalle eccezionali ricchezze del paese, dalla 

scarsa popolazione e dal difetto di comunicazioni, che aggravava la lontananza dai 

mercati fornitori di mano d’opera. In tali condizioni, l’idea di un’associazione difensiva 

del monopolio doveva necessariamente prosperare. Onde le leghe sorsero e si svi- 

lupparono prima che altrove, tantoché, nel 1891, il Gompers, visitando S. Francisco, 

riconobbe che esse eran organizzate meglio che in qualunque altra parte dell’Unione.- 

Cfr. J. Bonner, “ The labor question on the Pacific coast , in Californian illustrated 

magazine, 1892, pag. 410 e segg. 
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iniziativa. Si fecero piani grandiosi, con una magnifica gara di pro- 

poste, perché S. Francisco avesse a risorgere pit monumentale. Ma 

il costo del lavoro era esorbitante; coi suol salari stravaganti, un 

muratore guadagna pitt di un professore d’universita. I grandi di- 

segni sarebbero stati costosissimi, € in giugno 1907, dopo una spesa 

di oltre 200 milioni di dollari, non si era eseguito lavoro utile per 50. 

Scioperi violenti arrestavano a ogni istante 1’ opera riparatrice 

mentre il processo intentato all’ex-sindaco Schmitz e ad Abramo 

Ruef rivelavano la complicita delle corporazioni operaie col con- 

cussori. 

Tutto cid non doveva evidentemente concorrere a rinsaldare 

la solidarieta delle classi capitalistiche colle operaie nella lotta di 

queste ultime contro la mano d’opera di colore (1). Come spiegare 

dunque la cordiale comunanza di antipatie, per la quale una que- 

stione di salari poté assorgere nell’opinione pubblica a importanza 

nazionale, trasformandosi in problema di difesa etnica collettiva? 

Il fatto, che sembra assurdo, si interpreta pero agevolmente 

se noi riflettiamo che gli interessi operai non sono 1 soli ad essere 

spostati e minacciati dalla presenza dei gialli, sicché tornd facile 

alle unioni trascinar seco nella lotta, per ragioni di tornaconto mo- 

mentaneo, buon numero di alleati, provenienti in gran parte da 

classi ad esse abitualmente ostili. Si verificd, anche in questo caso, 

cid che costantemente avviene nelle manifestazioni d’ogni specie di 

protezionismo. Le restrizioni destinate a servire essenzialmente e 

permanentemente al vantaggio di un gruppo organizzato ed audace, 

che sa imporsi allo Stato e dirigerne ai proprii fini V’azione, Si rive- 

stono d’una parvenza d’utilita’ generale, mercé il concorso, per lo 

pil incosciente, d’altri gruppi sociali, avidi del guadagno imme- 

diato, anche se effimero, che sperano dai proposti provvedimenti. 

E nel caso nostro furono numerose e potenti le forze diverse che 

cospirarono ai danni dell’elemento mongolico. 

(1) E non manean infatti gli autori americani che sostengono Vutilita dei gialli 

come correttivo alla tirannia dei sindacati. ‘ Tutto cid che si adduce per l’esclusione 

dei cinesi, scrive uno dei pitt convinti, é in realta un argomento per ammetterli, 

non avendo essi alcuna disposizione ad immischiarsi nella politica, sommosse di 

piazza, scioperi e viziose agitazioni che stanno adducendo i] nostro paese all’orlo 

della rovina ,. Cfr. H. Howr Bancrorz, ‘ The folly of Chinese exclusion , in North 

American review, agosto 1904. Per gli eccessi ed i danni della tirannia sindacale in 

California, cfr., gli inauditi episodi narrati da Ray Srannarp Baker, * La mono- 

polisation du travail 4 §. Francisco , in Journal des Economistes, 1905, 15 ottobre 
= 

pag. 7 e segg. 
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A fianco degli operai, nucleo piu violento e battagliero, tro- 

viamo in’ prima linea della coalizione ostile la classe, forte di nu- 

mero e di mezzi, dei piccoli industriali, coltivatori, artigiani e com- 

mercianti, primi ad esser minacciati dalle tendenze dei nuovi arrivati 

verso un miglioramento che si esplica, come vedemmo, quasi sem- 

pre colla creazione di piccole imprese indipendenti d’ogni specie. 

Nei rapporti biennali del Bureau of labor statistics di California ri- 

corrono ad ogni istante i lamenti di tale categoria di produttori. A 

Watsonville i trattori, i barbieri, 1 sarti denunciano la concorrenza 

insostenibile dei giapponesi, giunti ‘Yta pochi anni in umile veste di 

braccianti, e si adoprano perche le banche locali rifiutino loro il 

credito; a Vaca Valley sono i frutticultori e gli ortolani che si dicono 

rovinati ed espulsi dall’invadenza nipponica, ormai padrona di 

questo ramo di produzione; da Fresno giungono i lamenti dei viti- 

cultori, schiacciati in una competizione troppo disuguale (1). A 

S. Francisco l’odio implacabile dei bottegai di minor conto contro 

i gialli trova sufficiente illustrazione nelle cifre statistiche che ab- 

biamo riferite rispetto al moltiplicarsi dei mestieri e dei traffici 

asiatici. Il metodo da essi praticato di lavorare a prezzi infimi fincheé 

non riescono alla conquista del mercato nella loro industria, salvo a 

rivalersi poi, appena raggiunto il monopolio, deve necessariamente 

esasperare dei concorrenti vincolati ad un costo di produzione assai 

superiore. Onde le accuse di slealta, alle quali si associano di gran 

cuore gli impresari edilizi, che non riescon mai a vincere negli ap- 

palti gli accorti e intraprendenti speculatori d’oltre oceano. 

Al Canada, in Australia, alle Hawai, nel sud-Africa, il fenomeno 

non é diverso. Piccoli e medii esercenti, avvezzi a sfruttare la loro 

condizione privilegiata imponendo ai consumatori prezzi iperbolici 

su tutte le merci e i servizi di pit. comune necessita (cid che si mani- 

festa dovunque nel costo incredibile della vita in tali paesi), insor- 

gono unanimi contro il pullulare delle minute imprese cinesi, giap- 

ponesi od indiane, aprenti al pubblico qualche prospettiva di emanci- 

pazione contro la loro organizzata tirannia. EK aumenta cosi di un 

elemento numeroso e pugnace la schiera esclusionistica. 

Tra gli industriali delle categorie superiori, meno agevole riesce, 

per la coalizione, reclutare seguaci. Non mancan tuttavia, anche per 

parecchi di essi, plausibili ragioni per indursi a marciare, in questa 

guerra, a fianco dei loro tradizionali nemici, i sindacati operai. 

Una delle accuse principali che si muovon infatti contro i mon- 

golici consiste nel loro ostinato rifiuto ad entrare coi bianchi in qua- 

(i) Cfr. Report 12°. 
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lunque « combinazione di prezzi », 0 ad osservarne gli impegni quando 

si inducono a stipularla. « The Japanese, osserva il Coryn, will enter 

into no trade agreement, he will respect no standard of prices. He 

is a law unto himself, and his only rule is to get business at any and 

every cost (4) ». [l commerciante asiatico in generale é incorreggi- 

bilmente « underselling ». Come non vedere in esso un pericolo temi- 

bilissimo per la tendenza, cara ai capitalisti americani, a control- 

lare, a mezzo di ferrei sindacati, i diversi rami di produzione, sotto 

Vegida amica della ottenuta tariffa protezionistica? « Che vale, escla- 

mava |’Hayes alla Camera dei rappresentanti, che noi stabiliamo dei 

dazi formidabili per preservare i lavoratori americani contro i pro- 

dotti a buon mercato dell’estero, se poi consentiamo agli stranieri di 

importare, invece delle merci, la mano d’opera e il capitale, per orga- 

nizzare la concorrenza sul nostro stesso suolo? » 

Finché dunque i gialli non eran che proletari, offrenti a vile 

prezzo la loro merce-lavoro, essi potevan contare almeno sulla sim- 

patia delle classi capitalistiche. Ma essi, colla forza dell’associazione, 

incomincian ad elevarsi, a fondare imprese, ad assumer iniziative 

per conto proprio. I loro prodotti, ottenuti a un costo tanto inferiore, 

compaiono sul mercato a prezzi rovinosi per industria bianca. Ed 

ecco che gli interessi di ogni natura connessi al regime protezioni- 

stico trionfante in tutte le societa anglo-sassoni del Pacifico si inquie- 

tano, si agitano, prendon partito risolutamente contro la concorrenza 

in tale forma rinascente, e uniscon la loro voce poderosa al coro 

delle querele proibizionistiche. 

Altre ragioni di lagnanza doveva del resto provocare nel ceto capi- 

talistico il contegno d’una parte dei gialli. E’ nota ’imputazione di 

inemendabile slealta contrattuale che comunemente si eleva contro 

i giapponesi. A differenza dei cinesi essi, si dice, non hanno alcuna 

nozione morale dell’obbligazione dipendente da un libero accordo. 

Qualunque stipulazione di lavoro, come ogni transazione commer- 

ciale perdon qualsiasi valore per loro dal momento in cui cessano di 

essere vantaggiose, e tutti i mezzi sembran loro leciti e buoni per sot- 

trarvisi (2). Di qui la mancanza assoluta di continuita e di sicurezza 

per chi impiega tale mano d’opera, la quale non esita ad abbando- 

nare in massa il lavoro appena sorga altrove la speranza di un mi- 
glior salario, e i Cui scioperi, per la tenace solidarieta cementata 

(1) Cfr. The Japanese problem in Colifornia, citato. 
(2) Cfr. Cester W. Rowe, Chinese and Japanese immigrants, e Burnett, Miswn- 

derstanding of eastern and western States regarding oriental immigration, citati, 
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dalla comunanza di patria e di razza, assumon non di rado forme di 

pericolosa violenza, come si osservd recentemente alle Hawai (1). 

Le stesse cause dunque che dovrebbero temperare tra gli operai 

la tendenza anti-mongolica, concorrono a farla nascere ed inasprirla 

in mezzo a coloro che sarebbero disposti a tollerare e favorire la pre- 

senza di simili stranieri al solo patto che essi non cercassero di uscire 

dalla subordinata docilita di umili strumenti, e sapessero, in una 

parola, keep theyr place. 

Alcuni fattori politici concorrono ad intensificare ed amalgamare 

in un’azione pratica elementi discordi nei motivi determinanti, ma 

convergenti nell’efficacia dei risultati. 

In Australia i labour partys, anche quando non direttamente pa- 

droni del potere, esercitan perd nei parlamenti un’egemonia cosi 

preponderante da render impossibile la vita di qualunque governo 

che non accolga le loro fondamentali rivendicazioni. In America poi, 

per quanto l’orientofobia sia problema essenzialmente limitato agli 

stati occidentali, essa diviene questione nazionale soltanto per calcoli 

di opportunité parlamentare; poiché, come gia osservava, parecchi 

anni or sono, il Bryce, col promettere i loro voti a quello dei due grandi 

partiti che appoggera le esclusioni, gli elettori californesi ottengono 

che tanto I’uno che I’altro gareggino di promesse in tal senso, mentre, 

in realta, la cosa importerebbe poco ai 9/10 dell’Unione, i quali certo 

se ne disinteresserebbero (2). Patti di do wt des analoghi procurano al 

movimento il consenso, se non le simpatie, degli Stati del sud, desi- 

derosi a lor volta di veder favorite dai colleghi dell’ovest le tendenze 

anti-negre in cui vie meglio si compiacciono. 

In un complesso dunque di circostanze ed in uno strano accordo 

di tornaconti occasionalmente riuniti da una fortuita e transitoria 

identita di timori deve ravvisarsi la genesi del caratteristico feno- 

meno di protezionismo demografico che stiamo esaminando. 

Ma, mentre Je cause d’ordine diverso che abbiamo enumerate 

variano di natura, di intensita e di aspetti secondo i luoghi e si alter- 

nano nella vicenda dei tempi, preponderante e dominatore si presenta 

in ogni fase del fenomeno il fattore che ne rappresenta la molla essen- 

ziale: V’interesse della classe operaia minacciata. 

L’adesione ottenuta da altre categorie di cittadini non toglie 

dunque alla legislazione anti-mongolica gli attributi di una legisla- 

zione di classe. Onde l’esaminarne brevemente gli effetti, dal punto di 

(1) Cfr. Yornn, Oriental vs. american labor, citato. 

(2) fr. La république américaine, vol. II, pag. 63. 
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vista strettamente economico, potra recare un contributo non privo 

di interesse al problema, in tanta parte ancora controverso, degli ef- 

fetti dell’organizzazione operaia sul progresso economico e sociale 

della umanita. 

XI. 

Lo studiare analiticamente le conseguenze d’ordine economico 

che l’ostracismo mongolico ebbe e potra avere sui paesi esclusioni- 

stici importerebbe un’indagine completa circa l’importanza del con- 

tributo recato dal lavoro asiatico allo sviluppo di quelle giovani 

societa, non meno che un esame minuto dei campi ai quali esso 

potrebbe venir vantaggiosamente applicato; cid che manifestamente 

eccederebbe di troppo i confini tracciati alla nostra modesta ricerca. 

Limitandoci tuttavia a pochi fatti pit eloquentemente rappre- 

sentativi, non possiam tralasciare di ricordare che anche i piu irre- 

conciliabili nemici dei gialli sono costretti a riconoscere i servizi di 

primo ordine resi dalla loro immigrazione ai paesi che li accolsero. 

Uno scrittore citato dal Cramer come prototipo della oriento- 

fobia pill acerrima e battagliera scriveva, i] 23 aprile 1904, sull’Out- 

look: « Nessuno nega che la bellezza agricola e la prosperita dello 

stato di California siano in gran parte dovute all’opera dei cinesi, 

che compieron l’impresa con pazienza, abilité e buon umore quali 

nessuna altra specie d’uomini avrebbe potuto avere » (1). E lo stesso 

Gompers non sa esimersi dall’ammettere che essi rappresentarono, 

nel periodo iniziale, un elemento indispensabile al prospero sviluppo 

della regione (2). 

Dei giapponesi che loro sottentrarono basterebbe ad illustrare le 

benemerenze la cifra dell’area agricola da essi esclusivamente colti- 

vata, la quale ascende, secondo i dati pit recenti, a non meno di 

acri 154.802 (3). L’utilita loro viene d’altronde concordemente atte- 

stata dai proprietari di terreni, come risulta da inchieste riassunte 

nel bollettino ufficiale dal Bureau of Labor, e come solennemente ap- 

parve da un memoriale presentato al Congresso da tale classe di pro- 

duttori per invocare una piu larga ammessione di mano d’opera asia- 

(1) Gfr. “ Ghinese in the United States , in Brtss, Binper and Page Gastron 
The new encyclopedia of Social reform, vol. I, pag. 193 e segg. 

(2) Cfr. Roperts Coonmer, Chinese labor competition on the Pacific coast, citato, 
(3) Cfr. The Japanese-american year book 1909. First appendix, pag. 3 e segg- 



tica (1). L’argomento principale su cui si fondava la richiesta consi- 

steva nell’affermare che era assurdo parlare di concorrenza quando 

il lavoro bianco si rivelava assolutamente insufficiente ai bisogni e 

daltronde affatto inabile alle opere cui avrebbe dovuto adibirsi. 

Buona parte dei raccolti, sostenevan i coltivatori, andrebbe il piu 

delle volte perduta per completa mancanza di mano d’opera, ove non 

soccorressero, in tempo opportuno, questi preziosi ausiliari stra- 

nieri, che incarnan nel modo piu perfetto per un imprenditore il tipo 

ideale della merce-lavoro, perché posson esser acquistati a tempo 

fisso e in quantita precisa e determinata, senza che s’abbian a temere 

ritardi nella consegna o sorprese nel costo pattuito (2). 

Gli stessi esclusionisti del resto — e ricordiamo per tutti il 

Burnett — devono riconoscere che, per ragioni di clima o altre, 

molti bianchi rifuggono dall’eseguire certe parti del lavoro agricolo 

ed orticolo, tantoché non di rado si é osservata tra essi la tendenza 

ad abbandonar la fattoria per la piu vicina citta, dopo il primo giorno 

di paga. La preferenza accordata ai gialli non é dunque, in questo 

caso, una semplice questione di salario; tanto é vero che spesso i 

giapponesi impiegati negli orti non guadagnan meno dei bianchi. La 

prevalenza loro dipende da qualita connesse colle esigenze tecniche 

della produzione. L’asserto del Yoell, non esservi domanda di lavoro 

negli Stati occidentali cui non possa rispondere una sufficiente offerta 

per parte di operai bianchi, é smentita da tutta una serie di fatti, i 

quali ci mostrano invece che pit d’un’industria dovrebbe fatalmente 

morire senza l’aiuto degli odiati stranieri. Nell’Oregon p. e., a detta 

del prof. Young, tutti ammettono che, per certi lavori ferroviari @ 

orticoli non meno che per alcuni rami dell’industria della pesca, la 

presenza dei gialli risulta assolutamente indispensabile. In Califor- 

nia, ricorda la signora Roberts Coolidge, i cinesi hanno accettate fin 

dal principio, nei distretti rurali e minerari, le occupazioni spre- 

giate dai bianchi, sostituendoli nei piccoli mestieri, quando essi li 

abhandonavano per correre alla febbrile ricerca dell’oro, aiutandoli 

nello sfruttamento del ricco sottosuolo in qualita di umili braccianti, 

e soltanto assumendo per conto proprio la coltivazione dei giacimentt 

pili miseri, trascurati come improduttivi dai proprietari. In tali opere 

essi non potrebbero venir sostituiti da quella numerosa classe di lavo- 

(1) Cfr. A. G@. Burnett, Misunderstanding of eastern and western States regarding 

oriental immigration, citato. 

(2) Cid si avvera specialmente pei cinesi. Cfr. C. H. Rowsgii, Chinese and Japa- 

nese immigrants, citato, 
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ratori bianchi che, negli anni di crisi, ingombra il mercato, perché 

mancano a costoro (operai quasi tutti delle citta o di mestieri spe- 

ciali) le attitudini e l’adattabilita all’uopo necessarie. Ai tempi del 

kearneyismo fu spesso osservato che la maggior parte dei disoccupati 

che inveivano contro i concorrenti mongolici sarebbero stati, per i 
precedenti e le tendenze, affatto inetti a prenderne il posto. Ed 
é noto in quale misura la particolare conformazione fisica conferisca 
allefficienza produttiva dei giapponesi impiegati nella viticultura, 
come € universalmente riconosciuta la perfezione eccezionalissima a 
cui, per secolare specializzazione delle loro nazionali attitudini, essi 

conducono la coltura intensiva degli orti, dei frutteti e dei giardini, 
oggi una delle fonti capitali della prosperita californese (1). A rigor 
di termine dunque, e in molti casi, perfino si potrebbe sostenere che la 
temuta sostituzione dell’uno all’altro elemento praticamente non si 
verifica, perché I’ intervento dei gialli nella produzione americana 
serba carattere piuttosto di contributo integratore. Certo é ad ogni 
modo che, in parecchie circostanze nelle quali la depressione dei salari 
venne comunemente imputata alla concorrenza asiatica (come nelle 
industrie delle calzature, della lana e dei sigari), essa deve ascriversi 
invece prevalentemente allo scarso margine dei profitti ed a peculiari 
difficolta dell’ambiente locale (2). 

Non dissimili rilievi scaturirebbero dall’esame del fenomeno negli 
altri paesi di immigrazione. Per I’ Australia gia riferimmo |’esempio 
tipico della crisi subita dalle piantagioni di zucchero del Queensland 

(1) Da osservazioni fatte in alcune tra le maggiori tenute di California, J. P. Inisu, 
rilevé che, indipendentemente dai salari, il lavoro giallo riesce indispensabile spe- 
cialmente in tutta quella parte della coltivazione che obbliga il lavoratore a rimaner 
curvo 0 rannicchiato, cid a cui non voglion pit adattarsi gli aristocratici gentlemen 
delle unioni locali. Per tali opere, e per quelle che deyono compiersi quando Ja tem- 
peratura é molto elevata, gli agricollori son costretti a ricorrere ai mongolici, spesso 
pagandoli quanto un bianco. E una cooperazione assolutamente necessaria all’av- 
venire dell’industria e della colonizzazione. Cfr. Reasons for encouraging japanese 
immigration, citato. Similmente in parecchie regioni del sud Africa gli europei non sopportano il lavoro nei campi durante la stagione pit calda, cid che basterebbe a 
giustificare Vutilizzazione di mano d’opera di colore. Cfr. Emigr. Inf. Office. Natal 
handbook, marzo, 1908, pag. 22. Un altro prezioso servizio fu reso del resto a quelle stesse colonie dall’immigrazione gialla. Durante la crisi terribile che le colpi poco 
dopo la guerra transvaliana, molte imprese, inette ormai a pagare gli alti salari cor- 
rispondenti ai bisogni dei lavoratori bianchi avrebber dovuto fallire. Si salvarono 
invece e riuscirono a raggiungere incolumi tempi migliori mercé I’ assunzione 
di mano d’opera asiatica, a cui il pit modesto tenore di vita consentiva minori esi- 
genze. Cfr. Neamn, Oriental labor in South Africa, citato. 

(2) Cfr. M. Rogerts Cooter, Chinese immigration, pag. 357 e sege. x 
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dopo lo sfratto dei polinesiani. Alle Hawai sono le esigenze imperiose 

e inesorabili del King-sugar che han salvato fin qui da troppe perse- 

cuzioni l’elemento asiatico. Anche pero le moderate misure esclusio- 

niste costituiscon un ostacolo notevole allo sviluppo economico del 

paese, che per bocca dei suoi industriali e capitalisti pid influenti, 

ha piu volte invocato dall’Unione l’abbandono della politica senti- 

mentale ed utopistica, in virtt della quale, facendosi delle isole un 

territory anziché una colonial dependency, si compromette, nell’illu- 

sione di preservare un carattere bianco incompatibile coll’entita af- 

fatto insufficiente della popolazione di origine europea, il progresso e 

l’esplicazione delle loro migliori energie produttive (1). 

Per il sud Africa é@ ecaratteristico lo spettacolo osservato dal 

Rossi delle miniere dei dintorni di Iohannesbourg in buona parte 

chiuse per mancanza di braccia di colore, e cid mentre migliaia di 

disoccupati europei affollavano le citta della colonia (2). 

Ma @ sopratutto nel Canada che il pregiudizio anti-mongolico 

rivela conseguenze pit dannose ed assurde, ritardando il compimento 

delle nuove due grandi linee transcontinentali, che devono allacciare 

la Colombia ai distretti orientali. Il senatore Cox, direttore del Grand 

Trunck Pacific, parlando il 5 ottobre 1907 a Calgary, dichiarava che 

la penuria di mano d’opera era la causa per cui i lavori procedevan 

poco solleciti. Nelle banche inglesi sono depositati oltre 90 milioni 

di franchi che devono esser spesi dalla compagnia, ma essa non sa 

come procurarsi dei braccianti. Gli ingegneri che si occupano della 

costruzione della linea fra Winnipeg e Edmonton rifiutano di iniziare 

il tronco montagnoso per difetto di operai. « Per il benessere del 

paese intiero, la vera politica sarebbe di spalancar le porte agli operai 

d’ogni razza. E’ errore vietar l’ingresso alla mano d’opera quando il 

paese soffre » (3). 

Sono considerazioni analoghe che fanno deplorare ai piu sen- 

sati tra i cittadini californesi una politica che determina annual- 

mente nell’agricoltura una vera e propria « labor famine » all’epoca 

dei raccolti (4) e che, rendendo vieppit' difficile il reclutamento dei 

(1) Cfr. Ausrrt, Américains et Japonais, pag. 95 e segg. Similmente alle Filip- 

pine l’applicazione delle leggi proibitive, determinando una grande penuria di mano 

d’opera proprio nel momento in cui maggiore ne sarebbe stato il bisogno, produsse 

danni gravissimi, a giudizio degli stessi esclusionisti. Cfr. Russet. Mc Cutiocu Story 

Oriental immigration into the Philippines, cit. 

(2) Cfr. La questione del lavoro nell’ Africa del Sud, pag. 70. 

(8) Cfr. Times, 6 ottobre 1907. 

(4) Cfr. Roperts Gooner, Chinese labor competition on the Pacific coast, citato. 
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cinesi nelle occupazioni di domestici in cui eccellono, inasprisce quel 

problema della servitt, che é legato assai piu intimamente che non 

si creda alle forme tradizionali della vita di famiglia delle classi me- 
die, pietra angolare, checché si voglia, della fisionomia civile di una | 

nazione (4). 

Se a cid s’aggiungano i danni commerciali ingenti che le rappre- 
saglie han provocato, e se si voglia tener conto del lucro cessante in 
cul si risolve il regime di ostilité contro popoli che avevano avviati col 

j Canada e gli Stati Uniti, per l’intermediario dei loro emigranti, pro- 
speri e crescenti rapporti di scambio (2), sara impossibile negar fede 
all’evidenza della iattura economica che deriva dalla inconsiderata 

if tendenza (3). Meglio ancora perd che dall’enumerazione, che sarebhbe 
f agevole, di altre conseguenze dirette di tal natura, il danno ci si ren- 
i ‘ dera palese se poniamo mente per un istante a qualeuna delle con- 
i dizioni fondamentali onde deriva il progresso economico d’un paese, 

) facendone l’applicazione al caso speciale delle societa di tipo non 
molto dissimile che l’identita del fenomeno indagato ha pit: special- 
mente additate al nostro studio. 
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Hh XII. 

Un’osservazione demografica elementare basterebbe a metter in 
luce Passurdita, dal punto di vista economico astratto, degl impedi- 

if menti che si frappongono alla libera circolazione della merce-lavoro 
| : fra i popoli delle opposte sponde dell’Oceano. 

a | Malgrado gli allettamenti e gli inviti che da oltre mezzo secolo si 
moltiplicano, le regioni litoranee occidentali nord-americane, non 

(1) L’ambasciatore Mayor prs PLANCHEs, riassumendo le impressioni di un suo i. viaggio nell’ovest e nel sud degli Stati Uniti, scriveva che i cinesi, come servitori, : sono serii, silenziosi, pacifici, cortesi, docili, obbedienti, d’una semplicita, talora infan- 
tile, e, con rare eccezioni, onesti e sobrii. Sono spesso devoti, attenti, lindi, meti- 
colosi, servizievoli. In complesso il servant cinese ha qualit& tali che, nella difficolta 
di procurarsi domestici che costituisce agli Stati Uniti un vero e grave problema a sociale, vi ha chi rimpiange la legge di esclusione. Cfr. “ Attraverso il continente 
nord-Americano , in Nuova Antologia, 1907, 15 marzo, pag. 389 e segg. La supe- 
riorita del servo cinese risulta @altronde, meglio che da qualunque referto, dal fatto 
che esso é divenuto oggi un oggetto di lusso molto ricercato e pagato a prezzo | j superiore a quello di qualunque bianco. Cfr. Ronerts Co { pag. 386. 

| (2) Cfr. Gowen, The problem*of oriental immigration in the State of Washington, cit. , (3) Cfr. anche, in tal senso, il bell’articolo di Oszorne Howss, 
exclusion would mean , in North American review, 

OLIDGE, Chinese immigration, 

“What Japanese ; 
gennaio. 1907. : | 

{ 
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meno delle terre australiane, conservano una densita demografica af- 

fatto derisoria, in confronto a quella che si rileva nella maggior parte 

degli altri paesi del globo suscettibili di proficuo sfruttamento. Ricche 

dei piu svariati doni naturali — tra cui in prima linea i metalli pre- 

zi0s1 — le giovani nazioni padrone di queste vergini terre son costrette 

a rinunciare a buona parte dei medesimi per la riconosciuta e deplo- 

rata mancanza d’uno dei cardinali fattori della produzione: il lavoro. 

Le crisi formidabili che ne compromisero piu volte lo sviluppo eb- 

bero spesso fra le loro cause precipue gli ostacoli imprevedutamente 

incontrati dallo spirito di intrapresa nel reclutamento della mano 

d’opera. Né é limitato alla California il fenomeno funestissimo cui 

accennammo della cronica labor famine, che si manifesta regolar- 

mente, all’epoca dei raccolti, per la mancanza di quell’elemento flut- 

tuante che assicura all’industria il sussidio dell’indispensabile riserva 

avventizia. 

Che, in tali condizioni, un paese si induca volontariamente a pri- 

varsi dell’offerta cooperazione di popoli i quali, trovandosi in circo- 

stanze precisamente opposte, sono in grado di fornirgli in misura ab- 

bondantissima l’elemento produttivo che gli fa difetto, sembra un caso 

tipico di negazione di buon senso: molto piu quando si pensi che, per 

ovvie ragioni geografiche, a parita d’ogni altra condizione, il lavoro 

giallo é e rimarra sempre nel Pacifico il meno costoso, per l’economia 

sensibilissima che offre il suo trasporto in confronto a quello della 

mano d’opera europea. 

Il fatto d’una citta come S. Francisco, la quale, demolita dal ter- 

remoto e dall’incendio, vede ritardati e compromessi i suoi nobili 

sforzi verso una pronta risurrezione dalla mancanza di braccia, com- 

plicata dal ricatto organizzato e sistematico d’una sola classe della 
sua popolazione, e consente cid nonostante a rimunerare con salari 

sempre pit alti il patriottico contegno di questi suoi figli, anziché 

aprir le porte all’aiuto, in tali momenti preziosissimo, d’una mano 

‘opera copiosa e a buon mercato che le consentirebbe di risol- 
levarsi in breve ora dalle sue rovine (1), pud essere commovente 

esempio di longanime affetto materno, ma, da un obbiettivo punto 

di vista economico, é d’un’inverosimiglianza paradossale. 
Una contraddizione altrettanto impressionante potrebbe scor- 

gersi nella guerra mossa al commercio ed all’industria orientale da 
quegli stessi partiti e persone che invocano quotidianamente tutti i 

(1) Giova ricordare che la riduzione dei costi, di cui si fa una colpa ai gialli, 

si osservd specialmente nelle arti edilizie, 
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rigori della legge contro le coalizioni capitalistiche organizzatrici di 

monopoli. 

E’ noto che la maggior parte dei misfatti che si imputano al 

trusts sono in realta dovuti al protezionismo, il quale, circoscrivendo 

il mercato, elimina gli effetti della concorrenza mondiale sopra i Sin- 

dacati, consentendo loro piu facilmente e per maggior tempo una 

sfrenata tirannia a danno dei consumatori. 

Nella sperimentata inefficacia della legislazione proibitiva dei 

trusts, nessun provvedimento si rivelerebbe certo tanto adatto a dimi- 

nuirne la potenza come la liberté accordata a quelle imprese, le quali 

trasferiscon nell’interno la concorrenza estera, esclusa dalle formi- 

dabili tariffe doganali. Cinesi e giapponesi — gia lo notammo — 

non appena, col risparmio e l’operosita sagace, riescono a fondare 

per conto proprio qualche piccolo commercio od industria, 0, colle 

forze dell’associazione, a dar vita a poderose imprese, ricusano osti- 

natamente di entrare nelle combinazioni di prezzi macchinate dai loro 

colleghi bianchi; sono sistematicamente underselling. Data la varieta 

sempre maggiore che va assumendo la loro produzione e il favore 

che incontra, essi dovrebbero per cid solo essere considerati come 1 

migliori amici del consumatore americano od australiano, a cui offron 

unica possibile difesa contro gli eccessi dell’accentramento capi- 

talistico. 

Nel campo del lavoro del resto come in quello del commercio, la 

forma in cui si esercita la concorrenza dei gialli é tale da assicurare 

quelle condizioni di equilibrata parita tra le forze della domanda e 

dell’offerta dalle quali deriva all’economia generale il massimo di 

vantaggio. 

Pure accogliendo infatti acuta teoria secondo la quale — con- 

trariamente all’opinione degli economisti classici — |’ organizzazione 

operaia é lo strumento piu perfetto con cui i lavoratori realizzano 

Vipotesi madre della libera concorrenza, eliminando in gran parte 

la disuguaglianza iniziale ed insanabile di condizioni esistente nei 

rapporti del capitale col iavoro libero, ci sembra non possa con- 

testarsi Putilita economica indiscutibile dell’intervento di forze di- 

verse, purché queste si presentino a lor volta organizzate in modo 
da escludere gli inconvenienti che si attribuiscono all’offerta caotica. 
di cui il primo periodo della grande industria lascid terribili ricordi. 

I vantaggi deil’organizzazione operaia — lo dird colle parole di 
uno dei pit: convinti suoi fautori (1) — sono essenzialmente i seguenti : 

(1) Cfr. A. Gapiatt, “ La politica industriale delle organizzazioni operaie. A pro- 
posito di un contratto di lavoro in Italia , in Riforma Sociale, 1907, n. 7. 
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4° sostituendo al contratto individuale di lavoro quello collettivo, per- 

mette al lavoratore di aspettare maggior tempo senza deteriorare, 

quindi liberta di contratto; 2° controlla l’offerta di lavoro, quindi 

determinazione pit esatta delle condizioni della sfera di attivita; 

3° raccogliendo i lavoratori in categorie, fissa un certo tipo medio 

per ogni categoria, quindi facilita di compiere talune statistiche -2 

facilita di certi contratti a distanza; 4° compiendo le funzioni di 

borsa del lavoro, agevola la conoscenza dei mercati, quindi minor at- 

trito nell’occupazione e maggior trasferibilita del lavoro, ossia facolta 

libera di scelta; 5° modificando i soggetti stessi della produzione, ne 

migliora e perfeziona gli elementi e le condizioni. L’organizzazione 

dunque rappresenta quella macchina che, rispetto al lavoro, tende a 

ridurre al minimo gli attriti, ossia ad effettuare per quanto é possibile 

tecnicamente, tutte quelle condizioni su cui si appoggia, nella teoria 

economica, Vipotesi della libera concorrenza, con tutte le sue impor- 

tantissime conseguenze sul massimo edonistico. Da cui la conse- 

guenza: che l’organizzazione operaia, ben lungi dall’ostacolare il li- 

bero gioco della concorrenza, effettua al massimo quelle condizioni che 

permettono a questa di esercitarsi, rendendo effettive le ipotesi con- 

nesse a quello stato economico. 

L’organizzazione @ quindi, oltre che un ente di utilita diretta pel 

lavoratore, un mezzo potente di progresso economico generale. Lo é 

pero soltanto ad un patto: che non venga meno il presupposto essen- 

ziale della liberta del mercato. Per lo stesso principio per il quale si 

puo ammettere che i sindacati industriali, rappresentando un’econo- 

mia nelle spese di produzione, la piu perfetta determinazione dei coef- 

ficienti di produzione, conducono a diminuire, con vantaggio generale, 

certi danni della libera concorrenza, si deve altresi giustificare scien- 

tificamente l’invenzione di metodi che, perfezionando le schede dell’ of- 

ferta della merce-lavoro, ne riducan in ultima analisi il costo a un mi- 

nimo. 

Ma, perché tale risultato sia raggiunto, occorre, nell’un caso 

come nell’altro, che una falsa politica economica non alteri |’azione 

Spontanea delle forze naturali. Se il protezionismo commerciale assi- 

cura ai trusts una prosperita fittizia ed oppressiva, 0 se leggi di esclu- 

sione o contro il crumiraggio assicurano ad alcune unioni un dominio 

dispotico sul mercato del lavoro, vengono a crearsi dei monopoli arti- 

ficiali, con tutte le loro conseguenze perniciose per l’economia gene- 
rale, non meno che per le classi medesime al cui beneficio essi inten- 

dono. 

Lo stesso Cabiati, che si preoccupa del problema quasi esclusiva- 

mente dal punto di vista operaio, non pud dissimularsi la nociva in- 

— ers 
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fluenza che « una legislazione anti-krumira potrebbe avere anche sul- 

Vavvenire delle organizzazioni; per il pericolo che queste, seguendo le 

sorti di tutti gli organismi privilegiati, degenerino nella qualita della 

mano d’opera di cui si son fatte appaltatrici; pericolo tanto piu grave 

in quanto che una concorrenza effettiva fra sindacati di vario colore, 

giallo, rosso, ecc., é, almeno in lunghi periodi, poco plausibile ». 
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‘a Ora, riconosciute come vere tali premesse, ci sembra non esista 4 

i} possibilita di contestazione sul fatto che l’intervento del lavoro giallo A 

4 rechi sul mercato un utile fattore di equilibrio ; e cid per le forme nelle | 

if quali si esercita la loro concorrenza. 4 

k’ errore infatti credere che |’offerta della mano d’opera asiatica ‘| 

assuma quelle forme individuali e disorganiche che costituiscon Vac- 

cusa pill grave contro gli abituali krumiri. [1 vero é invece che, a dif- 

ferenza degli immigranti europei, cinesi e giapponesi sono stretti in 

vincoli di solidarieta che, sebbene di fisionomia diversa, nulla han da 

invidiare, quanto a solidita, a quelli dell’unionismo indigeno, preesi- 

stendo per lo piu alla partenza dalla patria, e traendo alimento da un 

istinto di razza ancor piu forte della comunanza momentanea degli in- 

teressi. 

« L’avantage de Ja main-d’ oeuvre japonaise, scrive l’Aubert, tient 

non seulement a son abondance possible, 4 son bon marché, a sa ré- 

gularité et a son ingéniosité; mais aussi au godt qu’elle a de l’associa- 

tion. Des Hawai, ou le travail par contrat a été perfectionné par les 

Chinois, les Japonais apportent cet usage en Californie, et 14, comme 

aux Hawai, ambitieux qu’ils sont et forts d’un lien de race, contre 

’ individualisme dispersé des Blancs, victorieusement, ils font ai 
masse (1) ». « Chinamen, aggiunge la signora Roberts Coolidge, are not 4 

only organized more thoroughly and minutely into unions than Ame- 
ricans, but they have an adaptability and a keennes which enable 
them to distribute themselves quickly to the districts and occupations 
where competition is least and wages brighest » (2)....« Intense com- 
petitions and a strongly democratic spirit long ago produced a 
highly organized guild system, whose aims correspond quite closely 4 
to those of western trade-unions, and whose regulations are even 
more stringent. The control of these guilds over the minutest subdi- 1 
visions of trades enables them to distribuite workmen to the best : 
markets, to hold up wages, to coerce employers and to adapt themsel- ; 
ves to industrial changes. The members of a guild are bound to help 
each other in case of sickness, accident or death, and to prevent scabs 
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(1) Cfr. Américains et Japonais, pag. 150. 
(2) Cfr. Chinese labor competition on the Pacific coast, citato. 
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from coming into the business » (4). Né diversamente suona la testimo- 
nianza di uno scrittore ostilissimo ai gialli, il senat. Perkins, il quale, 
tra i loro misfatti, cita per l’appunto in prima Imea « la tenacissima 
e formidabile solidarieta di offesa e di difesa, a base di organizzazioni 
di classe e di mestiere chiuse ed impenetrabili, appetto alle quali il 
trade-unionismo non é che un gioco da fanciulli, e che li rende una 
vera societa dentro la societa » (2). 

I] fatto sta che, assai pid volentieri dei bianchi, gli asiatici prati 
cano il cottimo per squadre e il contratto collettivo, si uniscono in 
leghe di forza tale da contrapporsi, spesso vittoriosamente. al prepo- 
tere del capitale (come i citati casi di richieste di migloramenti e di 
scioperi abbondantemente dimostrano) ; costituiscono tra j piccoli pro- 
duttori cooperative, la cui azione si esplica Specialmente nel campo 
commerciale e agricolo, con l’appoggio d’un ben congegnato e spe 
ciale sistema di credito. Vi é tra questi stranieri un tenace ed istintivo 
spirito di clan, che le persecuzioni non fanno se non esasperare ; una 
solidarieta spontanea, che unisce i piccoli mercanti come gli oper 
nella lotta contro i concorrenti indigeni. 

EK’ un blood-unionism che si contrappone al trade-unionism, con 
effetti incontestabilmente vantaggiosi per la prosperita produttiva dei 
paesi in Cui si avverte la sua presenza. 

Se invero riprendiamo ad esaminare le cause che dianzi ci indu- 
cevano a riconoscere l’utilité economica dei Sindacati, agevolmente 
scorgiamo che esse posson quasi tutte riferirsi ed applicarsi anche alla 
peculiare forma di organizzazione offerta dai gialli. 

al 

(1) Cfr. Chinese immigration, pag. 12 e segg-. Queste tongs, ghilde cinesi, con- 
ciliano i principali caratteri delle t:ade-wnions insieme con quelli delle societa di 
beneficenza. Le pit importanti sono, a S. Francisco, quelle dei lavandai, dei cal- 
zolai, dei sigarai e dei sarti. La prima, che fu per molti anni assai prospera, attra- 
versa una grave crisi dopo l’introduzione delle macchine per lavare. Per entrare 
in queste societa’ si pagano ragguardevoli diritti di ammessione. I loro scopi sta- 
tutari sono: di elevare i salari, conciliare i dissensi tra i soci, proteggerli contro i 
cinesi non unionisti collo sciopero ed il boicottaggio, e assisterli nei conflitti legali 
coi bianchi. Gli uffici della ghilda servono come ufficio di collocamento e borsa del 
lavoro per l'invio di mano d’opera a distanza. I scci disoceupati vi sono mante- 
nuti per un certo tempo e talvolta anche alloggiati. Oltre a queste organizzazioni 
di mestiere, i cinesi sono pure riuniti in altre numerose societa di vario tipo, aleune 
delle quali di carattere segreto, dalle quali la solidarieta nazionale e la lotta contro 
il erumiro vengono anche pit efficacemente promosse. Cfr. W. Fone, * Chinese 
Labor Unions , in Chautauquan, giugno-luglio, 1896; I. M. Connir, The Chinaman 
as we see him, and fifty years of work for him, Chicago, 1900, pag. 68 e segg. 

(2) Cfr. “ Reason for continued Chinese exclusion , in North American Review, 
luglio 1906. 
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L’esperienza ci dimostra infatti che essa tende a sopprimere la 

pratica del contratto individuale, stipulando, anche a distanza, patti 

collettivi liberamente dibattuti dai lavoratori; che, mercé la stretta so- 

lidarieta e la disciplina che la distingue, dirige e distribuisce opportu- 

namente l’offerta di mano d’opera nei luoghi di maggior bisogno e nei 

punti di minor resistenza, spingendo cosi al massimo grado la trasfe- 

ribilita del lavoro; che esercita infine la migliore influenza sui soggetti 

stessi della produzione, migliorandone rapidamente le condizioni mate- 

riali e inducendoli al pit salutare sforzo auto-educativo, sotto lo sti- 

molo dell’esempio dei rivali d’altra razza. 

A simili pregi, che ha in comune coll’unionismo bianco, l’organiz- 

zazione mongolica aggiunge un esclusivismo etnico e nazionalistico 

che, dal punto di vista teorico dianzi enunciato, costituisce un segnala- 

tissimo vantaggio, ostacolando quegli accordi cogli altri sindacati che 

assicurerebbero alla classe operaia organizzata il dispotico monopolio 

del mercato del lavoro. 

La concorrenza delle offerte non risulta per tal modo soppressa; ma 

essa si presenta, dai due lati, ordinata in gruppi capaci di fronteg- 

giarsi a vicenda, non meno che di resistere, isolati o uniti, alle 

eccessive pretese del capitale. 

Si realizza per tal modo veramente, per chi ben guardi, la perfe- 

zione dell’ipotesi proposta dalla dottrina sostenitrice dell’utilita eco- 
nomica dell’unionismo operaio. 

XIII. 

Dalle considerazioni esposte come dai fatti riferiti, la gravita del 
danno che le restrizioni gid stabilite e quelle che si preannunciano re- 
carono e minacciano allo sviluppo economico dei paesi esclusionistici 
ci sembra emerga tanto chiaramente da autorizzare qualche dubbio 
circa la buona fede di coloro che, a sostegno della campagna politica 
in tal senso violentemente condotta, le affermano tutt’altro che nocive 
alla prosperita ed al progresso di quelle regioni. 

Assai pitt logici ci paiono i pochi che, alieni dai sotterfugi, non te- 
mono di affrontare radicalmente la questione, affermando senza am- 
bagi, come os0 fare il signor Borden, leader dell’opposizione canadese, 
che il mantenimento del tipo bianco nelle nuove societa americane 
deve preferirsi a qualsiasi vantaggio di ordine materiale; o escla- 
mando, con parecchi pubblicisti e politicanti californesi: « Perisca il 
nostro commercio con |’Estremo Oriente, marciscan sugli alberi i 
frutti delle nostre campagne, piuttosto che aprir le porte all’invasione 
dei gialli Ne 
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Vero ¢ tuttavia che un simile linguaggio, se agevolmente si 
comprende e si spiega nelle bocche degli operai o dei piccoli commer- 
cianti direttamente minacciati, e se appare naturalissimo per parte 
di coloro che campano del cortigianismo di cui circondano a gara 
la sovranita del suffragio universale, non puo a meno di indurre sor- 
presa quando lo udiamo ripetuto ed esagerato da rappresentanti, tal- 
volta autorevoli, di classi pit elevate e pit colte, cui non é@ ignoto 
che la pit sicura prospettiva di ‘sviluppo commerciale, agricolo ed 
industriale risiede, per la costa del Pacifico, nei suoi rapporti di traf- 
fico con |’Asia e nell’immigrazione d’una mano d’opera a buon mer- 
cato, e che cid non ostante, conferendo prestigio alla corrente popo- 
lare con Vassociarvisi, agiscono in senso diametralmente contrario. 
oltreche agli interessi generali, al proprio privato tornaconto. 

Si tratta qui veramente d’un caso caratteristico di suggestione 
d’ambiente; se pure non piuttosto di un episodio di quella pavida 
remissivita, cosi magistralmente illustrata dal Pareto, di cui le classi 
dirigenti danno costante ed universale esempio di fronte alle pit 
stravaganti velleita demagogiche. 

Certo é che, leggendo gli argomenti con cui l’orientofobia si 
Studia di giustificare scientificamente il suo punto di vista, ed ana- 
lizzando i fattori determinanti il movimento, non possiamo non ricor- 
rere col pensiero ad altre persecuzioni e ad altri sfratti storicamente 
famosi, che lasciaron nella vita sociale della nostra Europa solchi 
profondi di economiche rovine: le angherie contro gli ebrei; la cac- 
ciata dei Mori in Spagna; l’espulsione degli Ugonotti in Francia; 
frutti funesti di animosita plebee muoventi da superstizioni non meno 
assurde delle attuali, benché tanto diverse, ed appoggiate ad un ana- 
logo substrato di rivalita economica di classe, anche allora vestita 
delle pit ostentate parvenze di dovere etnico e nazionale. Oggi come in 
quei lontani tempi é l’istinto brutale della folia che, vestita di sofismi 
plausibili dalla ingegnosita di accorti sfruttatori, conferisce all’ opi- 
nione pubblica la propria impronta, trascinandola sulla via delle vio- 
lenze persecutrici. Onde noi assistiamo alla mostruosa anomalia di 
questa societa democratica che, come gia notava il Pareto, «se 
lincia negri ed italiani e vieta l’immigrazione cinese, muoverebbe 
pero guerra alla Cina ove agli americani fosse vietato d’andarvi » (1); 
mentre in realta, secondo osservava Pietro Leroy Beaulieu, gli identici 

(1) Cfr. Manuale di economia politica, con una introduzione alla scienza sociale. 
Milano, 1906, pag. 106. 
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argomenti che si adducono per l’esclusione dei gialli in America 

dovrebber valere per i bianchi che vengon a stabilirsi in Asia, dove, 

ben lungi dal fondersi coll’elemento locale, altamente proclamano la 

loro supremazia, prendendo diritti di extra-territorialita, insegnan 

Pubbriachezza, la corruzione dei costumi, e, se non si sostituiscon 

direttamente ai lavoratori indigeni, loro recan pero tutti i danni im- 

mediati che temporaneamente accompagnano e seguono la subitanea 

introduzione di macchine (1). 

Difetto organico delle democrazie — lo rilevava di recente Alfred 

Fouillée (2) — é@ la noneuranza dell’ayvenire e V’assenza di mire 

lontane. Di tale verita sarebbe difficile scoprire una miglior prova che 
nell’esempio che ci sta innanzi agli occhi. 

{1 problema del popolamento delle terre semideserte delle due 
sponde del Pacifico si presenta infatti cosi complesso, economicamente 
e socialmente, che il tentativo di risolverlo a colpi di decreti appare 
ridicolo ed illusorio almeno quanto parecchie delle pazzie monopoli- 
stiche del vecchio sistema coloniale, di cui la storia fece inesorabile 
giustizia. 

Il fatto sta che il movimento anti-mongolico, come ben notava 
l’Aubert, conserva, presso tutti i bianchi rivieraschi del grande 
oceano, una comune debolezza. Il mondo appartera in definitiva 
a quelli che lo metteranno in valore: il solo mezzo sicuro che ]’Au- 
stralia, la Colombia britannica, la California avrebbero di pre- 
servare il loro tipo bianco, sarebbe di coprirsi d’una densa popola- 
zione bianca. Ora |’Australia, vasta come i due terzi d’Europa, non 
raggiunge quattro milioni di abitanti, la Colombia britannica, grande 
piu del doppio dell’Italia, non arriva a 200 mila, e la California, con 
una superficie di 3/4 della Francia, tocca appena 1.600.000. Nei tre 
paesi la natalita é debole, e nessuno di essi cerca seriamente di inco- 
raggiare la venuta di stranieri. Essi si trovan del resto lontanissimi 
dalle terre europee di emigrazione; i mari e i deserti che li cingono 
ne fanno dei campi appartati, le cui tendenze sono in sommo grado 
insulari; la popolazione vi si dimostra soddisfatta di sé stessa e pre- 
tende di bastare a ogni futuro bisogno, minacciando di secessione 
il governo federale del Canada o degli Stati Uniti o il governo di 
Londra se non si mostrino disposti ad adottare tutte le loro idee, a 
fare proprie le loro contese, mentre converrebbe invece che essi molti- 

(1) Cfr. L’émigration asiatique, citato. 
(2) Cfr. “ Les erreurs sociologiques et morales d es démocraties , in Revue des deux mondes, 15 novembre 1909, 
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plicassero i loro rapporti coi grandi centri di civilta bianca, per forti- 

ficarsi d’uomini e di idee contro la minacciosa marea mongolica. 

In questi Stati i lavoratori, colle loro organizzazioni professionali 

e con Varma del suffragio universale, acquistano sulla politica una 

preponderante influenza. 11 problema essenziale sta nel garantire con- 

tro la concorrenza, da qualunque lato essa si presenti, il corso dei 

salari e le prospettive di facile fortuna che quei paesi di grandi ric- 
chezze naturali e di speculazione offrono ai primi occupanti. LU sinda- 

calismo occidentale li conduce ad un protezionismo assurdo, perché, 

non contenti di escludere i gialli, esso si dimostra ostile, come tra 

poco meglio vedremo, anche all’arrivo dei bianchi, che pure costi- 

tuirebbero l’unico antidoto efficace contro il deprecato pericolo. Gli 

asiatici possono invocare il principio della libera concorrenza. Di 

fronte alla loro avanzata risoluta e rapida, una politica che sembra 

fatta apposta per compromettere lo sviluppo di regioni come la Cali- 

fornia, l’Australia settentrionale o la Colombia e che pretende riser- 

vare le enormi ricchezze che vi si incontrano ai soli discendenti della 

generazione attuale, é difficile da sostenere. 

Abbiamo enumerate le ragioni per le quali, considerando il pro- 

blema da un lato esclusivamente economico, riteniamo perniciosa tale 

tendenza. Per paesi afflitti da una cronica penuria di braccia, il pri- 

varsi volontariamente della cooperazione poco costosa di uomini la 

cui abilita tecnica risulta mirabilmente perfettibile, equivale a rifiu- 

tare una parte del proprio contributo alla grande impresa collettiva 

della messa in valore del globo. 

La verita é che ben poco importa, in fondo, all’umanita quale 

sara in futuro Varea riservata all’espansione delle diverse razze; ma 

molto interessa invece di assicurarci che nessuno dei doni naturali il 

cui razionale sfruttamento possa conferire al maggior benessere ge- 

nerale venga sottratto all’appropriazione umana da egoismi monopo- 

listici di piccoli gruppi organizzati. 

Qui ci troviamo di fronte a territori immensi, sui quali un nucleo 

di primi arrivati ha affermati, nel nome della civilta, diritti di do- 

minio. E’ nel tornaconto comune che le loro attitudini produttive 

vengano rapidamente sviluppate. Ed é quindi nell’interesse comune 

che non subisca offesa quella libera circolazione del lavoro, senza 

la quale la grande opera risulta ineffettuabile. 

Certo, in questo come in tutti gli episodi del progresso economico, 

il periodo di transizione e di avviamento verso il nuovo equilibrio non 

é scevro di dolori. Un regime di libera concorrenza gialla non potrebbe 

a meno di agire in senso depressivo sull’aristocratico tenor di vita 

delle classi operaie, almeno nel periodo iniziale di lotta e fino a quando 
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il salario normale dei nuovi venuti non fosse a sua volta salito, sotto 

influenza dell’ambiente e della maggior domanda determinata dalla 

crescente prosperita. Ed @ probabile che, anche dopo raggiunto il 

nuovo adattamento, il livello medio delle mercedi non toccherebbe 

pit i vertici iperbolici di eccezionale privilegio che rimunerano oggi 

la rarita della mano d’opera in quei paradisi proletari. Ma a simili 

forze di livellamento economico soggiaciono, in ultima analisi tutti 1 

fenomeni anormali, creati talora naturalmente da circostanze di spa- 

zio e di tempo, e mantenuti per breve ora dagli attriti vietanti la per- 

fetta e immediata trasferibilita del capitale e del lavoro, ma, per lor 

natura, essenzialmente transitori, ove non intervenga a ritardarne la 

fine qualche artificiale coercizione. 

Confidare in questi mezzi artificiali per garantire una immobilita 

contro cul congiurano tante poderose energie naturali poteva essere 

un semplice errore economico fino a pochi anni addietro, ma é divenu- 

to un formidabile pericolo politico da quando il mondo giallo ha rive- 

late subitamente attitudini di combattivita aggressive prima non so- 

spettate. Rinchiuse in territori insufficienti, animate da un’aspira- 

zione tenace e concorde verso un miglioramento civile di cui nessuno 

puo contestare la legittimita, le genti innumerevoli che popolano le 

sponde asiatiche sembrano sempre meno disposte a tollerare, sul fa- 

tale cammino della loro espansione demografica e commerciale, im- 

portuni impedimenti. 

Nessuno si illude sulla sincerita della spontanea sospensione testé 
imposta dal Giappone alle proprie correnti migratorie; e, in Australia 

come in California, non si ignora la probabilita, in un avvenire non 

lontano, d’un conflitto, a preparare il quale la prima elabora fin 
d’ora tardivi progetti di organizzazione militare e la seconda invoca 
a gran voce la solidarieta degli Stati fratelli. 

I tecnici nord-americani pero, che, nell’occasione del gran viaggio 
della loro squadra nel 1907, hanno avuto agio di constatarne tutte le 
deficienze materiali e specialmente morali (4), non possono considerar 
senza terrore l’eventualita d’una guerra, nella quale, dopo un primo 
insuccesso, sarebbe preclusa alla marina degli Stati Uniti, per ragioni 

(1) Cfr., tra i numerosi articoli comparsi in America in quell’occasione, 
H. Revruerpant, “ The needs of our navy , in Me Clure’s Magazine, gennaio 1908. 
Anche in un recente opuscolo, che fece gran rumore, il gen. I. P. Srory e Howser 
Lea dimostrarono con validi argomenti che il Giappone é virtualmente padrone del 
Pacifico. Uno scrittore giapponese Saront Karo in uno studio sulla Hamburger 
Nachrichten conferma pienamente e conforta di nuovi dati tale opinione. Cfr. Minerva, 
5 dicembre 1909. 



strategiche e logistiche, ogni possibilita di rivincita. Tale nondimeno é 

la méta verso cui spingono la grande patria gli interessi di pochi sin- 

dacati, appoggiati dall’ibrida coalizione di particolari tornaconti che 

abbiam descritta. 

Non é trascorso mezzo secolo da quando il commodoro Perry, per ob- 

bligare il Giappone a dischiuder le porte agli uomini, alle merci ed al- 

le idee di occidente, minaccio Tokio dei suoi cannoni. Ma forse il gior 

no s’avvicina in cui le corazzate del Mikado scriveranno nella storia, 

sulle coste americane ed australiane, una gloriosa risposta alla antica 

imprudente provocazione dei bianchi. 

Ritorsione inevitabile del principio di liberta, le cui conseguenze 

economiche risulteranno in ultima analisi e nel loro complesso inne- 

gabilmente buone, e che, anche da un punto di vista esclusivamente 
bianco, potra — per quanto paradossale suoni |’asserto — considerarsi 

non del tutto calamitosa da chi, ponendo mente agli effetti di involu- 

zione barbarica che la sfrenata tirannia di un sindacalismo nutrito di 

materialismo a base di pregiudizio storico e scientifico, pud esercitare 

sullo sviluppo intellettuale e sociale delle moderne democrazie, é tratto 

a pensare che la moderata infusione d’una razza, la quale del pro- 

eresso nostro si va rapidamente assimilando le conquiste positive senza 

perdere le sue ataviche virtu di sobrieta, di disciplina, di amore alla 
tradizione, debba riuscire ad un sicuro benefizio per cid che forma il 

contenuto essenziale e pit nobile della civilta bianca, espressione 

finora culminante, ma non necessariamente unica ed esclusiva, del 

progresso umano. 
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CAPITOLO II. 

La terza fase del problema dell’immigrazione 

nelle nuove societa. 

La restrizione dell’immigrazione bianca. 

Le tendenze protezionistiche di cui studiammo le manifestazioni 

crescenti nei rapporti della concorrenza di colore si presentano meglio 

delineate nella recente estensione che esse han presa, rivolgendosi 

d’un tratto contro la mano d’opera bianca. 

La nuova fase del fenomeno, pit direttamente legata agli interessi 

europei e specialmente italiani, offre, in confronto alla prima, una 

varieta d’aspetti assai maggiore, anche perché, ben lungi dal trovarsi 
limitata ai paesi nuovi, essa tende a dilatarsi alle nazioni di tipo an- 
tico, assumendovi forme peculiari, corrispondenti alla loro assai di- 
versa Struttura sociale. 

Dal copioso materiale che, in quest’ultimo suo travestimento, il 
protezionismo che andiamo studiando offre alla nostra analisi, emerge 
e si disegna ancor pitt nettamente il suo contenuto caratteristico. 

Sgombro il campo infatti di ogni pregiudiziale etnica e tolto di 
mezzo qualsiasi pretesto psicologico, il problema della convenienza 
per un paese di privarsi dell’offerta cooperazione del lavoro straniero 
Si posa qui categoricamente, senza che neppure le considerazioni poli- 
tiche, che allargano e complicano la questione nei rapporti della immi- 
grazione asiatica, vengano ad alterarne sensibilmente Vimpostazione 
schiettaménte economica. 

Una sommaria esposizione delle pit importanti vicende subite dal 
fenomeno nel nuovo suo atteggiamento ci fornira gli elementi ad ap- 
prezzarne adeguatamente l’indole e la portata, agevolandoci la via ad 
un giudizio di insieme sulle caratteristiche dei suoi metodi e sull’entita 
dei suoi effetti. 



II. 

Chi prenda a studiare da un punto di vista semplicemente econo- 

mico l’enorme massa di leggi, di regolamenti, di decreti che in mol- 

tissimi Stati del globo tendono a disciplinare il fenomeno migratorio 

é tratto anzitutto a riconoscere che ad una parte soltanto del ricchis- 

simo materiale deve limitarsi la sua indagine, perché esula in gran 

numero di casi dall’intenzione del legislatore qualsiasi velleita di 

intervento repressivo a scopi non strettamente legati ai normali doveri 

d@un’illuminata amministrazione. 

E’ invero evidente che l’occuparci dei provvedimenti polizieschi 

con cui, p. e., la Russia sottopone a mille formalitéa vessatorie |’in- 

gresso e il soggiorno di qualsiasi persona nel suo territorio, o delle 

misure proibitive prese dagli Stati confinati col Belgio, quando tale 

nazione aveva adottato il comodo sistema di espellere dalla frontiera 

piu vicina qualunque vagabondo straniero suscettibile di divenire un 
pubblico carico, ci condurrebbe lontani dal campo delle nostre ricer- 

che, necessariamente circoscritte ad un solo ordine di violazioni del 

principio giuridico — ormai tendente a trasformarsi in ricordo sto- 

rico — della liberté personale di trasferimento. 

Cid d’altronde cagionerebbe al nostro studio la massima confu- 
sione di criteri, perché non son rari i casi di Stati gia da noi classifi- 

cati fra i decisi favoreggiatori dell’immigrazione e che, cid nonostante, 

non esitarono ad emanare, per ragioni esclusivamente sanitarie ed 

igieniche o di polizia, alcune restrizioni, o meglio certi controlli all’in- 

gresso degli stranieri. 

Cosi il Paraguay (la legge 9 ottobre 1903 autorizza il potere ese- 
cutivo a prendere i provvedimenti che giudichera opportuni per re- 

stringere |’immigrazione viziosa 0 dannosa) (1); il Guatemala (esclude 

genericamente quelli che non hanno i requisiti necessari di moralita 

e sanita) (2); il Cile (idioti e mentecatti, pregiudicati, affetti da ma- 

lattie contagiose o ributtanti) (3); 1’Uruguay (zingari, malati ribut- 
tanti 0 contagiosi, infermi inetti a sostentarsi, mendicanti di profes- 

(1) Art. 2, cfr. Boll. emigr., 1904, n. 6. 
(2) Cfr. Legge 25 gennaio 1896, art. 2, in Boll. emigr., 1905, n. 19. 

(3) Cfr. Regolamento 25 dicembre 1907, art. 11, in Boll. emigr., 1908, n. 7. 



sione) (1) ;]o Stato di $. Paolo (pregiudicati) (2) ; ? Argentina (pregiu- 

dicati e inetti al lavoro) (3). Analogamente in parecchi paesi nei quali, 

anche per la derisoria entita dell’elemento bianco, deve escludersi a 

priori qualunque intenzione protettiva, non rimane percio totalmente 

libero da ogni vincolo il diritto di immigrare. Tali le pit recenti colonie 

del continente africano: Africa orientale britannica (esclude idioti e 

mentecatti, pregiudicati, affetti da malattie ributtanti 0 contagiose, 

prostitute e, in genere, le persone indicate come pericolose o sospette 

da rapporti di autorita estere) (4) ; lo Zanzibar (idioti e mentecatti, pre- 

giudicati, prostitute, malati ributtanti o contagiosi) (5); la Rhodesia 

(idioti e mentecatti, pregiudicati, prostitute, denunciati da autorita 

estere) (6); il Sudan (idioti e mentecatti, pregiudicati) (7). Non si ha, 

in tutti questi casi, cosi se non Ja conferma e la codificazione del 

vecchio generico diritto di polizia, per il quale ogni governo serba la 

facolta di espellere qualsiasi straniero che possa rappresentare un 

diretto ed immediato pericolo per la moralita, la salute e l’incolumita 

pubblica: principio che non suscita serie obbiezioni, anche dal punto 

di vista piu ortodossamente liberistico. 

Ad analoghe necessita di retta amministrazione interna posson, 

fino a un certo segno, ascriversi parecchie delle misure che, negli stessi 

Stati ed altrove, sono rivolte a respingere coloro che, per le loro con- 

dizioni @’eta o di fortuna, tenderebbero a divenire un carico della pub- 

blica carita (i maggiori di 60 anni al Venezuela (8), al Guatemala, al- 

Uruguay, a S. Paolo; di 50 al Cile; quelli che non dimostrino di es- 

sersi precedentemente assicurato un impiego e mezzi di sussistenza o 
che non si trovino in grado di fare un deposito di 50 Lst. nel Sudan, di 
100 rupie allo Zanzibar, di 200 fr. nella Somalia francese (9), di 

120.000 reis, 0 20 L.st a Lourengo Marques) (10); per quanto special- 

4] 

(1) Gfr. Legge 10 giugno 1899, art. 26, 27, in Statistica dell’emigrazione italiana 
avvenutu negli anni 1898-99 (pubblicata dal Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio, Direzione Generale della Statistica), Roma, 1900, pag. 159 e segg. 

(2) Cfr. Legge 27 dicembre 1906, art. 1, in Boll. emigr., 1908, n. 6. 
(3) Cfr. Legge 19 ottobre 1876, art. 12, in Boll. emigr., 1904, n. 5. 
(4) Cfr. “ Immigr. restr. ordinance, 1906 ,, in Boll. emigr., 1909, n. 4. 
(5) Cfr. “ Immigr. restr., decree, 19 marzo 1906 ,, in Boll. emigr., 1906, n. 12. 
(6) Cfr. “ Immigr. restr., ord., 1903 ,, e “ Immigr. restr. amend. ord., 1904 ,, 

in Boll. emigr., 1906, n. 12. 

(7) Cfr. “ Norme che regolano la concessione dei permessi di entrata nel Sudan 
per i viaggiatori di 3* classe, 7 ottobre 1908, art. 3 ,, in Boll. emigr., 1909, n. 5. 

(8) Cfr. Legge 26 agosto 1894, art. 4, in Boll. emigr., LOS ened 
(9) Cfr. Decreto 15 agosio 1903, art. 12, in Boll. emigr., 1906, n. 12. 
(10) Cfr. Decreto 17 giugno 1902, art. 1. in Boll. emigr., 1905, n. 11. 
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mente le esclusioni per causa di eta mirino, oltreché a scopi di buon 

governo della pubblica assistenza, a intenti economici veri e propri, 

come ancor meglio é dichiarato nella legge 26 agosto 1894 del Vene- 

zuela, che da facolta al potere esecutivo di adottare, volta per volta, 

quei provvedimenti che rayvisasse opportuni per stabilire una giusta 

proporzione fra gli immigranti dei due sessi e delle diverse naziona- 

lita (art. 8). 

Tutto questo complesso di disposizioni perd, se non ci interes- 

sano in sé stesse, come ispirate a finalité dalle quali facciamo astra- 

zione, acquistano, anche agli occhi nostri, un singolare valore nei casi, 

tutt’altro che infrequenti, in cui esse costituiscono dei pretesti veri e 

propri per moltiplicare, sotto plausibili motivi, gli ostacoli sul cam- 

mino degli immigranti; 0 quando servono come avviamento e prepa- 

razione a provvedimenti proibitivi d’indole ben diversa, a giustifi- 

care i quali si adducono, con stravagante applicazione di pretese ana- 

logie, gli argomenti pacificamente ammessi a sostegno di tali incon- 

troversi principii di internazionale diritto. 

Non potremo a meno quindi di tenere nel debito conto anche sif- 

fatta specie di divieti, ogni volta che, entrando a fare parte di un com- 

plesso sistematico di esclusioni, essi ne complichino la struttura e ne 

ageravino la severita; ed in tutti i casi in cui i motivi che li determi- 

narono, appaiano, per sicuri indizi, troppo diversi da quelli ufficial- 

mente dichiarati. Tralascieremo per contro dal riferirli quando (come 

negli esempi citati) non sorga dubbio fondato sulla buona fede con cui 

vengono applicati, o quando le precauzioni che impongono rientrino 

veramente nelle forme di disinteressata tutela, che rivelano sincere 

preoccupazioni umanitarie per la sorte stessa degli immigranti. 

Il. 

Il principio dell’esclusione sistematica di alcune categorie di 

bianchi a scopo protezionistico sorge e si elabora nelle medesime 

societa anglo-sassoni dove abbiam seguite le fasi della lotta contro la 

concorrenza gialla, per poi diffondersi rapidamente perfino agli Stati 

del vecchio mondo, assumendovi aspetti, manifestazioni e forme assai 

_ pill varie, senza perdere la fondamentale sua fisionomia caratteristica. 

Furon le colonie australiane quelle che, se non poterono dirsi 

iniziatrici del movimento in ordine cronologico, si spinsero perd pil 

lontano in questa via, porgendo agli altri paesi i modelli legislativi 

su cui si venne conformando |’imitazione. Da esse pertanto deve neces- 

sariamente prendere le mosse la minuta esposizione storica che é 

7. — PRATO, 



indispensabile premessa al tentativo di analisi sintetica che ci siamo 

proposto. 

Se si potesse rappresentare graficamente la progressione delle 

tendenze democratiche da un lato e quella delle tendenze anti-straniere 

non poche misure d’ordine igienico 0 morale del tipo dianzi descritto : 
V’Imbectl passengers act 1882 della Nuova Zelanda; il Passengers 
act 1885 della Tasmania; la sec. XXI del Customs consolidation act 
1892 del W. Australia; il Lunacy act 1893 (s. 4.) del N. S. Wales, 

i } le sec. 225-28 del Marine act 1890, del Victoria; e VImmigration limi- 
i] ‘ tation act 1894 del South Australia (4). 
i Nelle ultime di tali leggi tuttavia, promulgate allorchd, nei di- 
el versi parlamenti, il Labour party era divenuto. una quantita men tra- 

i | scurabile, gid si legge facilmente tra le linee l’intenzione di vessare e 
i scoraggiare l’immigrazione, che ancor non si osava proibire. Ma essa 
_ emerge ben presto evidente in un gruppo di decreti emanati pochis- 

| simo tempo dopo, gli Immigration restriction acts del W. Australia 
| (1897), del New South Wales, della Tasmania (1898) e della Nuova 
| Zelanda (1899), nei quali tutti, con bandire un inesorabile ostracismo, 

| i oltreché agli alienati, alle prostitute ed ai pregiudicati, anche agli 

iW dall’altro negli stati australiani, si sarebbe colpiti del parallelismo 
perfetto con cui i due fenomeni si seguono ed accompagnano nella 

ae breve vita di quelle adolescenti societa. 
i ‘ Fino a quando infatti vi prevalgono gli storici partiti che, con 
t ; l’applicazione del sistema di Wakefield, avevano provveduto al popo- 
ii lamento del paese, non incontriamo, rispetto ai bianchi, — anche 
| i dopo che son gia da tempo cessati i sussidi di immigrazione — se 

in indigenti ed agli analfabeti, si poneva innanzi per la prima volta 
} la teoria che le categorie di persone alle quali ’inferiore livello eco- 
i nomico ed intellettuale vieta di partecipare al tenor di vita ed ai Hy 

costumi piu raffinati di un popolo: civile rappresentan un pericolo 
| i sociale diverso, ma non minore, dei malati contagiosi e dei moral- 
i mente indegni, o costituiscono almeno un elemento non desiderabiie, ag undesirable, per la societa, la quale é@ in pieno diritto di difendersi, 
Ph respingendoli, dalla loro perniciosa influenza. 

i i | 1 console Corte assicurava che simili leggi, escogitate essenzial- 
i i mente come armi di combattimento contro i cinesi, non venivano 
f { 4 

a ; 
| | (1) CGfr., per un’enumerazione completa di questi decreti e leggi, Boll. emigr., 
ih 1907, n. 15, pag. 130 e segg. Il testo di parecchie di esse fu riportato nei citati 
; i\ volumi di Stutistica dell’emigrazione, it., pubblicati dalla Direzione generale della 

| i Statistica, e nei suaccennati annuali “ General handbooks » dell’ Emigr. inf. office. 
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sé non rarissimamente applicate contro gli europei (1). Ma, se cid 

fosse, dovrebbe ritenersi che basto il timore che esse incutevano per 

ottenere il voluto effetto, dacché risulta dalle statistiche ufficiali che, 

mentre nel decennio 1882-91, nonostante la terribile crisi del 1888, 

Veccedenza dell’immigrazione sull’emigrazione in Australasia era 

stata di 376.998, essa discese nel successivo a 37.445 (2), e cid nono- 

stante che il Queensland, dove ancora prevalevano i partiti conser- 

vatori, avesse mantenuto inviolato il principio della porta aperta (3). 

La costituzione del Commonwealth segno il trionfo delle tendenze 

proibitive, avocando al potere federale la facolta di legiferare in tema 

di immigrazione, nella dichiarata intenzione di unificare ed assestare 

definitivamente la materia. Ed una delle prime Jeggi del nuovo Stato 

fu infatti Immigration restriction act del 1901, che, nei dispositivi 

e nei criteri di applicazione, costituisce una delle pietre angolari del 

macchinoso edificio protettivo faticosamente eretto dalla Confede- 

razione (4). 
A sensi di questo atto sono dichiarati immigranti proibiti: a) le 

persone che, a richiesta di un funzionario, rifiutino di scrivere sotto 

dettatura e di firmare in sua presenza un brano di cinquanta parole, 

per esteso, in una lingua europea designata dal funzionario; b) le 

persone che, a parere del ministro o di un funzionario appositamente 

designato, debbano probabilmente ricorrere per vivere alla carita 

del pubblico 0 cadere a carico d’una qualsiasi istituzione pubblica o 

di beneficenza; c) eli idioti e mentecatti; d) le persone colpite da ma- 

lattie infettive o contagiose, di carattere ributtante 0 perico- 

loso; e) le persone che, negli ullimi tre anni, si siano rese colpevoli 

d’un reato d’indole non esclusivamente politica, e siano state con- 

dannate ad un anno o piu di carcere, senza che la pena sia stata loro 

condonata; f) le prostitute e le persone che vivono della prostituzione 

altrui; g) le persone vincolate da un contratto o da un anticipato 

accordo di lavoro (art. 3). L’ultimo paragrafo non é applicabile agli 

(1) Cfr. “ Gli italiani nell’Australia e nella Nuova Zelanda , in Emigrazione e 

colonie, 1906, vol. II, pag. 513 e segg. Lo stesso Conte aveva pero riconosciuti, in 

altra occasione, i pericoli derivanti agli emigranti europei, e specialmente italiani, 

dalle tendenze proibitive dei partiti operai, padroni del potere. Cfr. “ Gli italiani 

alVestero , (Emigr. comm. missioni) Torino, 1894, pag. 94 e segg. 

(2) Cfr. T. A. Caucutan, A statistical account of Australia and New Zealand. 

Sydney, 1904. In tre colonie (Vittoria, S. Australia e Tasmania) vi fu perfino 

eccesso dei partiti sugli arrivati. Gfr. ‘ Notizie sull’immigrazione in Australia e 

Nuova Zelanda , in Boll. emigr., 1905, n. 17. 

(3) Cfr. Mitr, Le socialisme sans doctrines, pagg. 102, 186 e segg. 

(4) Cfr., per il testo dell’atto, Boll. emigr., 1902, n. 12. 



a 

{} 

i 
i i 
i 
Hs 
i} i 
y 

| 

fi 

Ser
en 

ac
er

 
a
 

= 100; 

operai ai quali il ministro accordi apposita esenzione per la loro 

speciale abilita tecnica, necessaria in Australia, e ai marinai che 

sbarchino con contratto di lavoro, per far parte dell’equipaggio d’una 

nave che eserciti il cabotaggio sulle coste australiane, a condizione 

che i salari pei quali si sono obbligati non siano inferiori a quelli 

correnti in Australia. 

Rigorose sanzioni avvalorano i divieti. L’immigrante proibito 

che entri o sia trovato nel territorio federale in contravvenzione alla 

legge, sara dichiarato colpevole e condannato, con procedimento 

sommario, al carcere fino a sei mesi, e, in aggiunta o in sostituzione 

di tale pena, all’espulsione (art. 7). Qualunque abitante in Australia 

che non sia suddito inglese o nato nella colonia, ove sia condannato 

per reato contro le persone, potra, al termine della pena, venir sot- 

toposto alla prova di scrittura di cui all’art. 3, e, ove vi si rifiuti, 

sara espulso (art. 8). Il capitano, proprietario o noleggiatore poi 

della nave dalla quale sia clandestinamente sbarcato un immigrante 

proibito sara punito con multa non superiore a 100 Lst. per immi- 

grante, a meno che, trattandosi di un lavoratore europeo, egli possa 

dimostrare che il fatto avvenne a sua insaputa e nonostante le mi- 

sure prese per impedirlo (art. 9). In difetto di pagamento, la nave 

potra esser trattenuta, sequestrata e venduta (art 410). Sara consi- 

derato contravventore della legge chiunque favorisca ed aiuti l’in- 

gresso di persone appartenenti alle categorie proibite (art. 12); e, in 

tutti i casi in cui non sia espressamente comminata una pena pil 

crave, il favoreggiatore sara condannato, con procedimento sommario, 

ad una multa non superiore a 50 Lst. 0, in caso di mancato paga- 

mento, al carcere, con 0 senza i lavori forzati, fino a 3 mesi (art. 18). 

E’ dichiarato nullo infine il contratto di lavoro stipulato con operai 

che si trovin fuori del territorio della federazione, e chi lo firmi od 

autorizzi dovra rimborsare al governo federale tutte le spese nelle 

quali questo sia incorso per ciascun immigrante proibito la cui ve- 

nuta fu provocata da detto accordo (art. 41, 12). 

Lo spirito restrittivo con cui si diede esecuzione a questa legge, 

che superava notevolmente nel numero delle esclusioni anche I’Immi- 

gration restriction act emanato poco prima dalla Nuova Zelanda (4), 

ne pose sempre meglio in evidenza i moventi e gli scopi, accentuando 

specialmente le disposizioni degli art. 3 a, b, g, 44 e 142. Con aleuni 

articoli complementari, votati nel 1905, e che vanno sotto il nome di 

(1) Quest’atto esenta dalla prova di scrittura i cittadini inglesi, e non respinge 

gli operai muniti di precedente contratto di lavoro. Cfr. Boll. emigr., 1903, n. 14. 
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Contract immigrants act e di Emigration restriction amendment 

| act (1), si aggravarono infatti le penalita pecuniarie per i capitani 

ed armatori colpevoli di aver permesso lo sbarco a un immigrante 

| proibito, e si consideraron per di piu come esclusi anche i nati in 

| Australia che, pur soltanto momentaneamente, se ne siano allon- 

tanati, se appartengano a qualcuna delle vietate categorie. Di 

modo che, come notava il corrispondente dell’Economist (2), se la 

Federazione riesce ad imbarcare poveri, pazzi o malati contagiosi ed 

allontanarli oltre cinque miglia dalle sue coste, le misure restrittive 

| le forniscono un comodo mezzo per impedirne il ritorno. 

Una giurisprudenza stupefacente ha ribaditi ed ampliati simili 

principi; € casi veramente enormi di barbari sfratti furono a pit 

riprese denunciati dalla stampa europea (3), Gia da parecchi anni 
| poi si chiede a gran voce dal partito operaio in parlamento che la 

qualita di immigrante, agli effetti dell’atto, venga riconosciuta ai 

componenti gli equipaggi di tutte le navi toccanti i porti australiani, 

durante il tempo del loro soggiorno; onde esse possan venir respinte 
& dal sacro suolo d’Australia se le mercedi dei marinai non raggiun- 
| gano le tariffe imposte dai sindacati nell’interno del paese (4), Cosi 

Si osservano in pratica le promesse solennemente fatte, al momento 
| della promulgazione della legge, dal premier e dall’attorney general, 
| che essa non sarebbe stata applicata all’immigrazione europea (5), 
| Ne sembra probabile che la tendenza, contro la quale non mancano 
| in tutte le colonie federate voci di alta protesta, abbia ad attenuarsi 

in tempo prossimo, poiché é questa una delle rivendicazioni del pro- 
gramma operaio rispetto alla quale le unioni dimostrano in ogni ocea- 
sione la massima intransigenza. 

Albert Métin riferisce di aver pit volte conferito della questione 

} (1) Per il testo di tali atti, cfr. Emigration statutes and general handbook del- 
I“ Emigr. Inf. Office ,, luglio 1908, pag. 45 e segg. 

(2) Cfr. n. 3273, 19 maggio 1906, pag. 839. 
(3) Cfr., specialmente, The Economist, 20 settembre 1902, pag. 1453, e Pierre 

Lrroy Beauuieu, Les effets du socialisme d’état dans une démocratie, citato. 
(4) Cfr. Prerre Leroy Beautrev, “ Ou méne le socialisme. La situation de l’Au- 

stralie , in Bconomiste francais, 1903, 11 aprile, n. 15. Severissima fu poi sempre 
/ l’applicazione delle multe ai capitani od armatori delle navi dai quali disertasse, 

anche senza loro colpa, un uomo dell’equipaggio, riuscendo a sbarcare in frode ai 
disposti della legge. Le penalita raggiunsero normalmente 100 L. st. per ciascun 
individuo entrato. Cfr. Better, “ Le socialisme & l’ceuvre. Les expésiences austra- 
liennes , in Moniteur des intéréts matériels, 1909, n. 113. 

(5) Cfr. P. Corts, “ Gli italiani nell’Australia e nella Nuova Zelanda , in Emi- 

grazione e colonie, 1906, vol. II, pagg. 513 e segg. 
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coi migliori rappresentanti del proletariato, domandando loro se nou 

ritenessero opportuna politica il sacrificare su questo punto linte- 

resse di classe a quello generale, ma di averli trovati sempre niente 

affatto disposti ad arrischiare un esperimento che presenta qualche 

pericolo per il loro particolare tornaconto (1), Pari riluttanza mani- 

festava il capo del partito operaio nel parlamento di Melbourne, ri- 

spondendo ad un’inchiesta del locale Argus : « Provvediamo anzitutto, 

diceva, per la nostra gente, la quale deve avere la possibilita di sta- 

pilirsi sui campi, se lo desidera; e molte migliaia lo desiderano... Se 

vogliamo popolazione non potremmo avere cittadini piu desiderabili 

di quelli che sono stati costretti a partire per mancanza di occu- 

pazione proficua. Sono partiti numerosi operai per non aver potuto 

trovare lavoro e, per quanto concerne questo Stato, molti figli di 

coltivatori lasciaron il paese, perché non poterono ottenere ter- 

reni » (2). 

In tutti i suoi congressi il Labour party ha inesorabilmente riaffer- 

mato tali principi, opponendosi sistematicamente e nel modo piu acer- 

rimo ad ogni tentativo di tolleranza, almeno temporanea, suggerita da 

coloro che si preoccupano dei pericoli, anche politici e militari, con- 

nessi all’indebolimento demografico della white Australia in prossi- 

mita deil’invadente mondo giallo; e rendendo vane le invocazioni ‘ 

di maggior liberta delle regioni dove i danni della deficiente mano : 

d’opera si risentono pit acerbi, come avviene nel Queensland e nelle 

zone tropicali del New South Wales e del W. Australia (3). Onde anche 

quando il primo ministro federale, incominciando a concepire qualche 

, dubbio sulla perfezione della gloriosa opera compiuta, e dopo sentito 

i il parere dei colleghi dei vari stati, riconobbe l’urgenza di tempe- 

{ rare l’effetto morale prodotto all’estero dai divieti (nel 19041 e 1902 

I Veccedenza degli arrivati sui partiti era stata di appena 55 persone!), 

| rivolgendo inviti ad alcune cotegorie di immigranti (4), si trovo di 

fronte alla resistenza pertinace del proletariato, che, nel 1905, fece 

) andar a vuoto un piano d’importazione di 5.000 lavoratori proposto 

dal generale Booth della Salvation Army (5). Ul linguaggio del resto di 

a quei governanti, che per dire il vero appare in questi ultimi anni no- 

tevolmente cambiato e promette la pit liberale interpretazione delle 

r
e
e
c
e
 
e
e
e
 

i (1) Cfr. Le socialisme sans doctrines, pag. 77. 

(2) Cfr. Bertoua, Notizie circa le condizioni degli immigranti in Australia, citato. 

(3) Cfr. Vhe Economist, 4 novembre 1905, n. 3245. 

(4) Cfr. The Economist, 12 marzo 1904, n. 3159. 

(5) Cfr. The Economist, 30 dicembre 1905, n. 3253, e Economiste francais, 

21 ottobre 1905, n. 42. 



— 103 — 

resirizioni, non sembra destinato a molta fortuna, finché dura in 

vigore la formidabile legislazione fiancheggiata dalla sua spietata giu- 

risprudenza, e finché le unioni operaie, tutt’altro che convertite al 

principio della libera concorrenza, continuano nel sistema di tollerare 

gli stranieri isolati, a patto che si iscrivano immediatamente nelle 

organizzazioni, ma di boicottarli e perseguitarli senza misericordia 

se giungano in gruppi di qualche entita (1). 

Ammesso del resto anche che esista nei reggitori la sincerita 

di un durevole ravvedimento, difficilmente essi potrebbero, senza 

smuover |’intiero edificio, alterare un ordine di disposizioni indissolu- 

bilmente legato a tutto un complesso di istituti, dei quali ciascuno é al 

tempo stesso presupposto necessario e inevitabile conseguenza di 

tutti gli altri. ; 

Son noti i criteri con cui fu congegnato il protezionismo doga- 

nale australiano, la cui missione precipua é quella di guarentire agli 

industriali prezzi di vendita sufficienti a coprire l’ingente costo della 

mano d’opera prodotto dai minimi legislativi e dalle pretese sindacali. 

La discussione dell’ultima tariffa, che tanti clamori suscito in Inghil- 

terra, in Germania, al Canada (questo paese rispose sopprimendo il 

sussidio di 900,000 fr. annui al servizio marittimo con 1|’Australia), 

dimostro sempre meglio il grado di influenza esercitata, in questo 

tema, dal Labour party, che tiene prigioniero il governo. Fu infatti 

in tale occasione che la Federazione spiegd al vento la bandiera della 

cosi detta new protection, un sistema meraviglioso, che si afferma 

capace di abbracciare tutte le industrie d’un paese ed offrente una 

soluzione elegante e definitiva dei conflitti fra capitale e lavoro. 

Si tratta, spiegava il ministro, di impedire che gli industriali, 

protetti dal regime doganale, raccolgano l’intiero heneficio di tale 

favore, e di costringerli a dividerlo coi loro operai. A tal fine un 

diritto di accisa, o tassa di fabbricazione, sara esatto su tutti gli 

oggetti confezionati in Australia, uguale alla meta dei diritti doganali 

che colpiscono i prodotti similari importati dal difuori; e ne rimar- 

ranno esenti gli industriali che retribuiranno i loro operai in mi- 

sura « equa e ragionevole ». La difficolta veramente consistera nello 

stabilire tale misura. Ma a cid intenderanno speciali tribunali misti, 

presieduti da un legale di nomina governativa e composti di due giu- 

dici, l’uno dei quali nominato dall’industriale che sollecita l’esenzione, 

Valtro dai suoi operai. Il Board of excise avra poi pieno diritto di 

visita, ispezione e controllo sulle aziende esentate per vedere se i 

(1) Gfr. B. A., “ Lettre d’ Australie , in Economiste frengais, 1907, n. 18, e 

Economist, 30 dicembre 1905, n. 3253. 
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prezzi non sian spinti a danno del consumatore fino a limiti di indebito 

lucro, mediante accordi o altrimenti; nel qual caso potra ridursi o 

sopprimersi il privilegio. 

Questa teoria della « triplice protezione » trovo dei ferventi ad- 

detti. L’idea di creare una specie di dittatura, regolante, con soddi- 

sfazione generale, il tasso dei salari e le condizioni del lavoro di 

| tutte le industrie, non meno dei prezzi di vendita su tutti i mercati, 

; per il semplice gioco della tariffa doganale, sembrd tanto pratica 
i quanto ingegnosa; onde é probabile essa venga ben presto tradotta in 

| atto. Ll sistema d’altronde gia funziona nei riguardi d’un ramo di 

industria, quello delle macchine agricole, i cui produttori sono esenti 
ii dalle tasse di fabbricazione se provino di corrispondere salari « giusti 
i, e ragionevoli ». E il modo come |’autoritéa chiamata a pronunziarsi su 

tale punto (un giudice dell’Alta Corte con due assessori) interpreta 

be questa assai vaga dicitura ci porge un saggio molto istruttivo dei 
if criteri a cui vorrebbe ispirarsi la sognata riforma. 
1 Nel primo caso p. e. che si presentd, quello del principale fab- 

bricante di macchine agricole del continente, che chiedeva 1’ esonero 
a. da una tassa annua di 50 a 60.000 fr., sorse l’opposizione degli 

pa operai pretendenti aumento di salario. Il ricorrente presentO tutti i 
documenti, deliberazioni dei wages boards, ecc. da cui risultavan le 
disagiate condizioni dell’industria. Ma la Corte negd l’esenzione a me- 
no che non si elevassero i salari dal 15 al 30 per cento secondo le ca- 
tegorie, con dei considerandi assolutamente caratteristici ; rifiutando 

cioé di tener conto degli elementi commerciali ed economici di giudi- 
zio in tanta copia forniti, con l’osservare che, se si fosse trattato 
di stabilire i salari in base alle condizioni del mercato, della domanda 
e dell’offerta, e dell’industria sarebbe stato sufficiente il wages board. 

{ Il nuovo intervento legislativo aveva invece per iscopo implicito di 
{ « determinare la mercede normale di un lavoratore, considerato come 

un essere umano, vivente in un paese civilizzato ». Doveva pertanto 
assumersi a criterio di giudizio quale sia il fabbisogno minimo per 
un tenor di vita conveniente ad un operaio ed aggiungervi un pre- < 
mio per le speciali attitudini od abilita di certe categorie di lavora- 
tori. I salario « giusto e ragionevole » veniva cosi ad essere quello che 

| corrisponde ai bisogni normali dell’operaio, nella misura apprezzata 
4 ‘ dal giudice, aumentata, ove fosse il caso, da una specie di premio, 

rappresentante la capacita professionale del salariato (oe 
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i (1) Gfr. By A., “ Lettre d’Australie , in Eeonomiste francais, 1908, n. 10. Una 
} jee larga esposizione critica del sistema e il testo del memorandum governativo 
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Basta l’esposizione di simile sistema, — in cui tanto esattamente 

vediam rivivere, per opera della societaé che si vanta pit ultra-mo- 
derna, lo spirito del vecchio vincolismo medioevalistico e dei suoi 

scomposti tentativi di equilibrare, con i regolamenti dei mestieri, gli 

interessi dei produttori, dei consumatori e degli operai — per farci 
comprendere la assoluta e perentoria impossibilita, per le democrazie 
australiane, di scostarsi di una linea dalla politica probitiva in fatto 

di immigrazione. 

Affinché invero la complicata macchina cosi elaborata non vada 
subito a rifascio, é primissima condizione la scarsitaé e la poca varia- 
bilita dell’offerta della merce-lavoro, che costringe gli industriali a 
subire le dure condizioni di giorno in giorno aggravate dalle leggi e 
dalle coalizioni operaie. I proletari australiani conoscono della storia 
economica una sola veritaé: quella che si riferisce alla ineficacia, 
mille volte sperimentata, di qualsiasi, severissima fissazione legisla- 
tiva dei prezzi o dei salari, ove il mercato rimanga aperto e libero. 
[ssi sanno benissimo che, dischiuse le porte, cadrebbe nel nulla, da 
un di all’altro, tutto il bagaglio di provvedimenti intervenzionistici 
con Cul i loro governi si sforzarono di procedere a ritroso delle leggi 
economiche naturali e del buon senso. 

In tale stato di cose, la guerra all’immigrante, piii che il comple- 
mento logico, si presenta come la pietra angolare precipua dell’in- 
tiero edificio. Troppo agevolmente si spiega che nel tenerla desta 
e nell’inasprirla il mondo operaio concentri tutte le sue forze. 

Anche da un altro punto di vista, del resto, scriveva uno degli 
uomini di stato che pit caldeggiarono le esclusioni, la negazione della 
porta aperta a tutti i bianchi é inseparabile dal tipo socialistico su 
cui si foggiano sempre pil le democrazie australiane. Ammesso il 
principio dell’assistenza obbligatoria ai disoccupati, ai vecchi, agli 
inabili, agli indigenti, non é legittimo che una societa sottoponga ad 
una selezione accurata gli ospiti, verso i quali sara costretta ad 
esercitare simili doveri? (1). Resterebbe, per dir il vero, a dimostrare 
che il principio, perfettamente logico, non sia per lo meno altrettanto 
dannoso al benessere nazionale; ma di cid poco si preoccupano quei 
condottieri di sindacati, le cui vedute non superano il breve orizzonte 
del tornaconto immediato di classe. 

13 dicembre 1907, si leggono in A. H. Lepeer, Australian Socialism. Londra, 1909, 
pagg. 183 e segg., 296 e segg. 

(1) Cfr. W. Pemper Reeves, State experiments in Australia and New Zealand, 
vol. II, pag. 353 e segg. 
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Liberi come siamo dal loro preconcetto, é invece proprio questo 

lato del problema che si presenta pit interessante per noi. Prima pero 

di proporcene la soluzione, dobbiam cercare di completare, col con- 

fronto dei fatti analoghi che si verificano in altri campi di studio, 1 

materiale di giudizi e di osservazioni da cui pud scaturire una men 

circoscritta visione del fenomeno, sempre pitt esteso e multiforme. 

Ve 

Nelle colonie inglesi del sud-Africa la tendenza limitatrice del- 

l’immigrazione bianca non attese |’esempio australiano per nascere e 

svolgersi rigogliosa. 

Fin dal 1897 infatti il Natal emanava al riguardo disposizioni 

che superavano in rigore gli atti dello stesso tipo contemporanea- 

mente approvati nel New South Wales, nella S. Australia, nella 

W. Australia e nella Tasmania, importando l’esclusione, oltreché dei 

pregiudicati, degli idioti e mentecatti, delle prostitute, degli affetti 

da malattia ripugnante o contagiosa, e degli indigenti suscettibili di 

divenire un aggravio per la pubblica carita, anche degli analfabeti, 

incapaci di scrivere un’istanza in una lingua europea (1). 
Per quanto perd mancante di privilegiate eccezioni a pro spe- 

cialmente dei connazionali inglesi (e cid per non offendere le suscetti- 

bilitaé degli indu, ai quali in realtaé miravano i divieti), pare che la 

legge non abbia, nella sua applicazione, funzionato fin dal principio 

come una barriera contro il popolamento del paese per parte dei 

bianchi. Ben altro fu invece non appena, colla acuta crisi soprag- 

giunta, incominciarono per gli operai gia stabiliti in quelle regioni 

anni di patimenti, cosi da indurli a considerare una calamita qua- 

lunque concorrenza per parte di nuovi arrivati. 

Dal 1902 in poi tutti i rapporti che giungono dall’impero sud- 

africano recano |’eco delle sofferenze e dei lamenti del proletariato, 

duramente compresso tra le contrarie strettoie dell’altissimo costo 

della vita da un lato e della diminuzione dei salari, complicata da 

una crescente disoccupazione, dall’altro. Ridotta d’un tratto forte- 

mente la richiesta di mano d’opera per la sospensione di molte 

opere pubbliche non meno che per la rovina o il marasma di nume- 

rose intraprese private, gran parte degli stranieri accorsi durante 

il precedente periodo di prosperita si trovaron a mal partito e si 

(1) Cfr. Legge 5 maggio 1897, art. 3, in Boll. emign., 1903, n. 7. 
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indussero a riemigrare in buon numero verso |’Argentina o |’Africa 

occidentale tedesca (1). 

1 problema doloroso dei disoccupati richiamé a pit riprese l’at- 

tenzione di parlamenti e governi coloniali, i quali furon tratti allora 

per la prima volta a considerare il fenomeno dell’immigrazione dal 

punto di vista degli interessi operai e della preoccupazione di non 

accrescere le difficolta tra cui si dibatteva la pubblica assistenza. E 

cosi nacque anche qui, da considerazioni d’ordine pubblico aggravate 

da una assidua pressione di classe (l’odio agli stranieri nel ceto ope- 

vaic esplose pit volte in forme violente), una legislazione anti-migra- 

toria a scopo schiettamente protezionistico del lavoro nazionale. 

La colonia del Capo si fa iniziatrice del movimento con l’Immi- 

gration act del 1902 (2), modificato nel maggio 1903 (3), ed abro- 

gato dal nuovo Immigration act del 1906, tuttora in vigore (4). Per 

questa legge viene proibito lo sbarco alle seguenti classi di immi- 

granti, considerati undesirables : i pregiudicati; i mentecatti; le per- 

sone viventi della propria o dell’altrui prostituzione; quelle che, per 

la mancanza d’ogni mezzo di sussistenza (il minimo é fissato per ora 

nella somma di 20 Lst.) si teme possan ricadere a carico dell’assi- 

stenza pubblica; gli analfabeti; e gli stranieri, che, per informazioni 

pervenute al ministero coloniale da qualche autorita estera risultino 

non desiderabili (art. 3). Si eccettuano, oltre i nati e domiciliati nel 

sud-Africa e quelli che vi servirono in qualche corpo militare, gli 

operai delle categorie il cui bisogno venga espressamente riconosciuto 

dal governatore, il quale deve tuttavia tener conto della misura dei 

Salari offerti ai nuovi arrivati e investigare se essi siano forniti d’un 

contratto di lavoro che assicuri loro una stabile occupazione per 

parte di un imprenditore di buona riputazione (art. 4). Le pene com- 

minate ai contravventori sono di 50 Lst. o 3 mesi di carcere, con o 

senza lavori forzati, per l’immigrante penetrato in frode; di 100 Lst. 

(piu 20 Ls.t per ogni immigrante dopo i primi cinque) per il capi- 

tano e il proprietario (in solido) della nave da cui sbarcarono clan- 

destinamente gli undesirables, con facolta di sequestro della nave in 

(1) Cfr, F. Brunt Gaimator, “ Le condizioni dell’immigrazione italiana nell’Africa 

del Sud , e Cuirrorp M. Kuicut, “* L’immigrazione italiana nella colonia del Capo , 

in Emigrazione e colonie, 1906, vol. II, pag. 498 e segg- 

(2) Cfr. Boll. emigr., 1903, n. 4. 

(3) Cfr. Boll. emigr., 1903, n. 10. 

(4) “ Emigr. Inf. Office , Emigration statutes and general handbook, luglio 1908, 

pag. 63 e segg. 
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difetto di pagamento; e di 100 Lst. o della reclusione fino a Sei mesi 

per i favoreggiatori di qualsiasi specie (ant. , O30). 

Ricopia soltanto in parte le anzidette disposizioni l’ Immigration 

restriction act votato dal Natal nel 1903 ed emendato nel 1906 (1); 

in forza del quale all’elenco delle proibiziom vengono aggiunti gli af- 

fetta da malattie ripugnanti o contagiose (art. 5), e si sopprime la fa- 

colta al governatore di derogare, rispetto a talune categorie di operai, 

a! disposto della legge, pure non negandogli l’autorita di concedere, in 

casi eccezionali, delle licenze individuali (art. 4). Le penalita minac- 

ciate a tutti i contravventori diretti od indiretti raggiungono il mas- 

simo di 50 Lst. o di sei mesi di carcere (art. 38, 39). Per il capitano 

e proprietario di nave convinto di volontaria o colposa infrazione del- 

Vatto, la pena é della multa da 25 a 100 Lst. (amt. 24i)3 

Quasi identica invece, quanto alle esclusioni ed eccezioni, alla 

legee della colonia del Capo é l’Immigration restriction act 1907 del 

Transvaal (2), il quale eleva pero il massimo della multa e del car- 

cere a 100 Lst. e 6 mesi rispettivamente, stabilendo auche che le due 

pene possan esser applicate cumulativamente (art. 5), e non facendo 

distinzione tra frodatori diretti e favoreggiatori (art. 7). In alcuni 

articoli aggiuntivi esso sancisce inoltre per gli undesirables parecchie 

incapacita nuove, quale quella di possedere direttamente terreni 

0 acquistar comunque qualsiasi forma di stabili interessi nel paese 

con traffici o industrie (dichiarandosi nulli tutti i contratti e le licenze 

revocanti tale conseguenza); stabilendo inoltre che ogni individuo 

sospetto di esser un immigrante proibito possa venir arrestato senza 

regolare mandato di cattura; che la buona fede non possa venir ad- 

dotta a suo scarico; che le spese cui da luogo il procedimento contro 

di lui ed il suo sfratto debbano rimanere a carico suo o in difetto, 

delle persone che ne favorirono l’ingresso 0 dovevano impedirlo; e 

che l’onere della prova incomba in ogni caso all’accusato (arti- 

colo 8-44,413). 

Leggendo in ordine cronologico queste leggi, i cui disposti princi- 

pali troviamo anche sostanzialmente riprodotti nell’Immuigration re- 

striction ordinance 1903 (emendata dalla Immigr. restr. amend. ordi- 

nace 1904) della South Rhodesia (3), ci colpisce anzitutto il cre- 

scendo innegabile che in esse si osserva rispetto ai divieti come 

riguardo alle pene. Al concetto di selezione sanitaria e morale del 

precedente decennio vediamo gradatamente sostituirsi, per primeg- 

(1) Ibid., pag. 67 e segg. 

(2) Ibid., pag. 77 e segg. 

(3) Ibid., pag. 84 e segg. 
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giare infine senza contrasti, la preoccupazione economica, alla quale 

manifestamente si ispirano gli articoli contro gli analfabeti e gli 

indigenti, non meno di quelli che subordinano le licenze governative 

alla considerazione della misura del salario. 

Manca qui, per vero dire, il divieto per gli operai precedentemente 

arruolati con contratto di Javoro; anzi di simile anteriore accordo 

si fa una condizione pel libero ingresso; ma cid dipende soltanto 

dalle descritte condizioni locali, che fanno ritenere come scopo d’im- 

portanza suprema il non aumentare le folle di disoccupati in attesa 

di impiego. Anche tecnicamente la legislazione sud-africana sull’im- 

migrazione si é andata perfezionando, coll’adottare rigori nuovi di 

repressione e di controllo sul tipo di quelli escogitati nel Transvaal; 

per quanto si debba riconoscere che lo spirito che Je informa non 

& tanto odioso e vessatorio come quello di cui incontrammo in altra 

parte dell’impero britannico saggi stupefacenti. 

La differenza risiede sostanzialmente in cid: che mentre in Au- 

stralia l’esclusione della mano d’opera straniera rientra in un sistema 

organico elaborato ed applicato da una democrazia padrona del po- 

tere, nel dichiarato intento di mantenere un privilegiato livello di 

salari pei suoi membri, qui si tratta invece finora di provvedimenti 

isolati, a cui ricorre un governo non asservito alla politica di classe, 

per superare una crisi subitanea ed inquietante e per non accrescere 

le sofferenze d’una popolazione operaia temporaneamente superiore 

alla capacita di assorbimento e di utilizzazione delle colonie. 

Cosi compresa la legislazione restrittiva potrebbe anche, fino 4 

un certo punto, giustificarsi, facendola rientrare in quel generale 

ordine di provvedimenti per i quali uno Stato si studia di affrettare 

la normale restaurazione d’un equilibrio bruscamente alterato, atte- 

nuandone le ripercussioni dannose sulla classe pitt duramente colpita. 

Occorrerebbe tuttavia a tal fine che gli espedienti adottati avesser 

carattere assolutamente transitorio e fossero destinati a cessare ap- 

pena superato il periodo di eccezionale depressione. Ma l’esperienza 

di tutte le manifestazioni protezionistiche troppo ci ammaestra sulla 

difficolta di uscire da un regime di costrizione artificiale una volta 

che lo si é applicato, per consentirci molte speranze circa la rinuncia 

ad un sistema, il quale, anziché temperarsi, non fece che segnare 

un crescendo incessante negli anni pitt vicini a noi, quando gia inco- 

minciava a venir meno l’urgenza del male che poteva legittimarne 

Vanti-liberale indirizzo. 

Quanto all’applicazione delle leggi, risulta che essa fu ineso- 

rabile. Scrivendo il 6 febbraio 1903 da Johannesbourg, Adolfo Rossi 

riferiva che, in un solo mese, si erano ayute in quella citta non 
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meno di 404 condanne al carcere con lavori forzati per infrazione 
alla legge transvaaliana sull’immigrazione (1). Che la severita non 

accenni a rallentare lo provano i 7379 e i 5206 casi di esclusione pro- 

nunciati nel Natal rispettivamente negli anni 1906 e 1907 (2). Tutte 
le informazioni d’altronde inviate dai nostri consoli al commissa- 

riato dell’emigrazione concordano nel metter in guardia gli operai 
contro 1 pericoli di reiezione o di sfratto a cui si espongono dirigen- 
dosi al sud-Africa, per la meticolosité rigorosissima colla quale i 
funzionari vi interpretano i regolamenti dell’emigrazione contro gli 
analfabeti e gli indigenti (3). 

Un grado pit indietro sulla via delle restrizioni rimangono tut- 
tavia 1 domini canadesi della corona britannica, benché la tendenza 
a selezionare la corrente degli arrivi si accentui ivi pure da parecchi 
anni, stranamente contrastando cogli sforzi intelligenti ed assidui 
che il governo coloniale non cessa di fare per render note all’estero 
le prospettive di successo offerte dal paese, in vista di attirarvi gli 
immigranti. 

Disposizioni difeusive gia si incontrano nell’Immigration act 
1886 (c. 65 - s. 17, 23, 24) e nei Statutes del 1902 (c. 14), che auto- 
rizzano il governatore, ove lo giudichi opportuno, a impedire lo 
sharco degli indigenti, dei criminali e dei malati contagiosi; ma, 
per parecchi anni, il parlamento del Dominion non volle andar 
piu in Ja, giudicando eccessivo il decreto della Colombia britannica 
che aveva, per conto proprio, stabilita l’esclusione degli analfabeti. 
i; una certa moderazione si conserva nell’Immigration act del 1906, 
completato ed emendato nel 1907 e 1908 (4), in forza del quale sono 
dichiarati proibiti i pazzi, imbecilli ed epilettici, i malati contagiosi 
(a meno che la loro infermita sia curabile in tempo non troppo lungo, 
nel quale caso pud venir concesso lo sbarco e il ricovero in qualche 
istituto ospitaliero), i mendicanti di professione e gli indigenti desti- 
nati a divenire un carico permanente della pubblica carita, i crimi- 

nali e le prostitute; autorizzandosi inoltre il governatore assistito dal 
consiglio a decretare, con ordine o proclama, |’esclusione temporanea 
di una particolare classe di immigranti, qualunque volta ne ravvisi 
Vurgente opportunita (sec. 26-30). 

(1) Gfr. Le questioni del lavoro nell’ Africa del Sud, pag. 78. 

(2) Cfr. “ Emigr. Infor. Office , Natal handbook, marzo 1908, pag. 9, e Id., 

marzo 1909, pag. 9. 

(3) Gfr. “ Informazioni per gli emigranti , in Boll. emigr., 1903-909, passim. 

(4) Cfr. “ Emigr. Informat. Office , lmmigration statutes and general hanbook, 

luglio 1908, pag. 43 e segg. 
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Le societa di trasporti terrestri o marittime sono tenute a ricon- 

durre alla stazione di partenza gli immigranti che abbiano recati in 

qualunque punto del confine canadese, ove essi risultino rifiutati 

per qualcuno degli enumerati motivi. Lo stesso obbligo di rimpatrio 

gratuito incombera alla compagnia per i due anni successiyi al- 

larrivo, quando |’immigrante sia, in questo tempo, caduto a carico 

della pubblica assistenza (sec. 32). Con l’immigrante verranno espulse 

tutte le persone formanti la sua famiglia (sec. 68). 

A complemento di simili misure, i Revised statutes del 1906 vie- 

tano a chiunque di adoprarsi per introdurre stranieri in base a pre- 

cedente contratto (s. 97), facendo perd eccezione per gli operai abili 

di nuove industrie, per i domestici, gli artisti, e in generale per 1 

cittadini di tutte le nazioni che non hanno accolto nella loro legisla- 

zione tale principio. 

Quanto allo sfratto degli analfabeti, esso fu proposto e votato 

dalla legislazione locale nella provincia di Colombia, in un atto del- 

anno 1908. Ma la suprema Corte del Dominion si affretto a dichia- 

rare che simile norma non poteva applicarsi ai giapponesi ed indu, 

contro cui specialmente era rivolta, riconfermando le motivazioni 

colle quali dal governo centrale eran stati pit volte respinti i pre- 

cedenti tentativi in tal senso dei distretti occidentali della colonia. 

In complesso, anche per Ja mitezza della sua applicazione (1), 

la legge canadese sembra, al momento presente, una delle meno ves- 

satorie tra quelle fin qui incontrate. Un senso insolito di umanita e 

di equita ne informa lo spirito, rivelandosi in alcuni articoli con 

simpatica evidenza. E le stesse misure pit! severe (come quelle rela- 

tive ai lavoratori obbligati) appaion piuttosto rivolte ad intenti di 

rappresaglia contro i vicini proibizionisti che miranti ad ostacolare 

la venuta di veri e propri emigranti europei. Soltanto gli art. 28 

e 30 potrebbero divenire un’arma pericolosa di politica esclusivistica, 

quando mutasse |’indirizzo liberale del presente governo. 

Fenomeno non improbabile purtroppo, dato l’influsso che sul- 

V’opinione canadese esercitano le tendenze e le idee prevalenti nella 

grande repubblica confinante, dove le correnti nemiche dell’immi- 

grazione libera vengono acquistando ogni giorno forze ed audacie 

nuove (2). 

(1) Nel 1907 non si ebbero che 141 reiezioni e 444 sfratti, il che non @ molto, 

tenuto conto dell’alta parcentuale di criminali e pregiudicati che presentano nor- 

malmente le masse emigranti. 

(2) Un concetto abbastanza esatto delle idee prevalenti al Canada rispetto al pro- 

blema dell’immigrazione pud desumersi da un libro pubblicato nel 1909 dal signor 
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v 

Uno dei pitt valorosi sostenitori americani della tesi esclusio- 
nistica, Prescott F. Hall, ripete Porigine del movimento nientemeno 
che da Giorgio Washington, che, scrivendo a Iohn Adams nel 1794, 
profeticamente osservava non esservi alcuna necessita di incorag- 
giare il popolamento, rimanendo discutibile se, eccezion fatta per 
poche categorie di artigiani abili, potesse ritenersi profittevole ad 
una societa l’introduzione di elementi estranei e di difficile assimi- 
lazione (4). 

Si ebbero da allora in poi al riguardo, nella politica federale non 
meno che nella pubblica opinione, continui cambiamenti di indirizzo. 
Sotto la presidenza dell’Adams, una residenza di 14 anni fu stabilita 
come condizione per l’acquisto della cittadinanza; minimo che venne 
pero quasi subito ridotto a 5. Madison favori Vimmigrazione, ma 
lefferson giunse al punto di esprimere il voto che un oceano di 
fiamme separasse 1’Europa dall’ America. Quasi contemporaneamente 
V'Hartford convention proclamava: « la quantita di popolazione esi- 
Stente in questi stati essere ampiamente bastevole a rendere la na- 
zione, in tempo ragionevole, sufficientemente grande e potente ». 

Sorgeva intanto e si Sviluppava prodigiosamente, durante la 
prima meta del secolo, il famoso movimento dei cosi detti « Know- 

I. S. Woopswortu, sopraintendente della “ All people mission , di Winnipeg, col 
titolo: Strangers within our gates, or coming Canadians. Dopo un’accurata analisi 
delle varie correnti che si dirigono verso la colonia, l’A. non nasconde le preoc- 
cupazioni cui da luogo l’esuberante afflusso di razze inferiori per lo sviluppo etnico e morale della nazione. Accenna all’influenza deprimente che tale concorrenza eser- 
cita sul tenor di vita operaio, ed alla ingerenza sempre maggiore degli stranieri 
nella vita politica locale. Invoca concludendo una piu efficace applicazione delle 
misure restrittive, e provvedimenti rivolti ad accelerare l’assimilazione degli emi- 
granti ammessi. Cfr., per un riassunto del libro, Boll. emigr., 1909, n. 19. (1) Gfr. “ Selection of immigration , in Annals of American Academy of poli- tical and social science, vol. XXIV, 1904, pag. 167 e segg. Di questo bell’articolo, non meno che del capitolo X della citata opera dello stesso autore, Immigration 
(pag. 201 e segg.), mi valgo ampiamente per il presente rapido colpo d’occhio di storia legislativa americana. Un’esposizione cronologica abbastanza precisa delle varie leggi e delle cause che le produssero troviamo anche nel recente lavoro di CG. Sanvy, L’immigration auw Etats-Unis et les lois fédérales, Parigi, 1901, p.11 e seg. Sull’immigrazione e leggi relative fu pubblicato ufficialmente a Washington, nel 1904, una buona bibliografia, contenente anche gli elenchi dei d ocumenti governativi e 
parlamentari e dei principali articoli di periodici. 
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nothing », il grande partito democratico foggiato in organizzazione 

segreta, a tipo fanaticamente protestante e nazionalistico. Nato in 

parte come reazione alle influenze cattoliche lentamente diffuse dal 

moltiplicarsi formidabile dell’elemento irlandese, era naturale che 

l'imponente forza politica si schierasse senza esitare nel campo av- 

verso all’immigrazione, di cui illustrava con una instancabile propa- 

ganda, a base di suggestive pubblicazioni statistiche, i pericoli morali 

e sociali (1), levando sulla propria bandiera il motto: « America for 

the Americans ». 

Dopo un periodo perd di strepitosi successi, dovuti in buona 

parte, pit. assai che al contenuto religioso del suo programma, al- 

l’odio che gli operai locali incominciavano a concepire contro gli stra- 

nieri per ragioni di concorrenza, il partito rapidamente decadde; an- 

che perché la questione schiavistica assumeva importanza prepon- 

derante nelle preoccupazioni della nazione e la guerra di secessione 

arrestava per parecchi anni quasi completamente Vafflusso migra- 

torio. Ma il ritorno della pace non tardo a riattivare le sospese cor- 

renti, favorite dal governo, che, per colmare 1 vuoti prodotti dal con- 

flitto e dar nuova spinta allo spirito di intrapresa, penso d’adottare la 

politica incoraggiatrice di cui ricordammo un saggio caratteristico 

nell’atto del 1864. E ’immigrazione incomincid da allora un’impres- 

sionante curva ascendente, la quale, non interrotta dalla revoca del- 

Vatto avvenuta nel 1868, ne porto il totale da 193.418 arrivi annuali 

nel 1864 a 788.992 nel 1882. 

L’ingigantire del fenomeno doveva tuttavia risuscitare tra il pro- 

letariato locale l’agitazione in senso ostile, esasperata di continuo 

dall’esempio di numerosi scioperi finiti disastrosamente causa |’in- 

tervento del lavoro straniero. Onde alle legislature locali ed al con- 

gresso piovvero le domande di misure proibizionistiche. 

Qualche provvedimento di tal fatta avevan sperimentato gia, 

per dire il vero, i singoli Stati (2); ma con scarso frutto sempre, sia 

perché la Corte suprema ne contestava la costituzionalita in base ai 

vigenti trattati, non ostante 1 sotterfugi di cui venivano vestiti; sia 

perché era illusione credere che essi potessero raggiungere lo scopo 

finché rimaneva libero l’ingresso nei vicini territori, ai residenti net 

quali la costituzione riconosceva liberta di circolazione e di soggiorno. 

(1) Cfr. Sypvey G. Fisuer, “ Alien degradation of American character , in Forum, 

vol. XIV (gennaio 1893), pag. 608 e segg. 

(2) Cfr. G. Drace, Le migrazioni del lavoro, pag. 45, e Mayo Surin, Emigration 

and immigration, pag. 217 e segg. 

8. — Prato 
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Avocando a sé espressamente, nel 1876, tale materia, il Con- 

gresso non faceva dunque che riconoscere uno stato di cose gia pra- 

ticamente instaurato dall’autorita dei magistrati e rispondente agli 

insegnamenti dell’esperienza. Il fatto non manco tuttavia di impor- 

tanza, come un primo sintomo del proposito dei governanti di voler 

inaugurare una politica intervenzionistica, contrastante coi criteri di 

laissez-faire fino ad allora prevalsi. E non tard6 infatti a tradursi in 

atto la tendenza con la legge del 3 agosto 1882, escludente i mente- 

catti, gli inetti a guadagnarsi la vita e i pregiudicati, e imponente 

una tassa personale di ingresso di mezzo dollaro, il cui provento do- 

veva sopperire alle spese di ispezione e contribuire a quelle di assi- 

stenza per gli stranieri caduti in indigenza. 

Un carattere protezionistico assai pill accentuato ebbe pero l’atto 
26 febbraio 1885, proposto e votato sotto la pressione delle organiz- 
zazioni operaie, crescenti di numero e di forza e associate nella po- 

tente federazione nota col nome di Cavalieri del lavoro (1); atto che 
ebbe per oggetto l’esclusione degli operai importati in virtu d’un pre- 
cedente contratto di impiego, eccezion fatta per gli artisti, i dome- 
stici ed i lavoratori abili appartenenti ad industrie nuove, sempre 
quando non esistesse sul luogo mano d’opera adatta in quantita suf- 
ficiente. Sanzioni severe furon emanate, a complemento del divieto, 
dagli atti 23 febbraio 1887 e 18 ottobre 1888, senza ottenere tuttavia, 
anche per la interpretazione letterale data dalla giurisprudenza al- 
lespressione « contratto di lavoro », che cessasse l’uso degli impren- 

(1) Le ostilita delle leghe operaie contro gli stranieri di razza bianca erano pero 
incominciate assai prima, 1a dove l’unionismo si era sviluppato pit presto. Sulla 
costa del Pacifico, p. es., fin dal 1849 i minatori tentarono di escludere dalla loro 
industria tutti gli stranieri, o almeno i non naturalizzati, accontentandosi poi di 
vietarne in parte l’esercizio ai cinesi. Nel 1866 le unioni californesi diramarono 
circolari negli Stati orientali per dissuadere i bianchi dal venire in California, 
dipingendo a foschi colori, con spudorate bugie, i bassi salari, l’alto costo dei ter- 
reni e della vita, i monopoli tirannici di certe imprese. Se, cid nonostante, gli 
immigranti preferivano credere alle informazioni degli uffici di immigrazione uffi- 
ciali che a tali frottole, essi venivano, appena arrivati, invitati formalmente ad 
entrare in una lega, pena il piu insostenibile boicottaggio. Se poi i nuovi venuti 
fossero alquanto numerosi, si rifiutava di ammetterli nelle organizzazioni e si inti- 
mava loro di rimpatriare al piu presto, fornendone loro perfino i mezzi, in caso 
di bisogno. Se si ostinavano a rimanere erano dichiarati scabs e non infrequente- 
mente attaccati, feriti e talvolta uccisi. La persecuzione violenta al crumiro a 
S. Francisco non fu punto un sistema di concorrenza limitato ai tempi di scio- 
pero; ma una pratica regolare, normale e persistente, intesa allo scopo di gua- 
rentire un monopolio. Cfr. I. Hirren, “ The benefits of Ghinese immigration , in 
Overland Monthly, 1886, n, 7. 
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ditori di chiamare dall’estero operai unskilled con semplici promesse 

di impiego. Onde le perduranti proteste condussero ben presto alla 

codificazione ed all’inasprimento di tutte le misure precedenti nella 

legge del 3 marzo 1891, che aggiungeva alle classi di immigranti 

proibiti, gli indigenti, i malati ripugnanti 0 contagiosi, i poligami, 

e quelli che arrivavano con biglietto di passaggio pagato da altre 

persone; e che proibiva l’incoraggiamento all’emigrazione con mani- 

festi ed avvisi diversi dai semplici prospetti dei noli e degli orari delle 

compagnie di navigazione. L’atto disponeva inoltre un pit efficace 

funzionamento degli uffici d’immigrazione; lato tecnico del problema, 

a cui provvedevano ancor meglio due altre leggi del 1893 e 1894, Vul- 

tima delle quali portava pure la tassa di ingresso a un dollaro per 

capo. 

Sorgeva intanto una nuova, formidabile agitazione per la con- 

quista di un articolo aggiuntivo che, nella mente dei proibizionisti, 

doveva ottenere gli effetti raggiunti in troppo scarsa misura dai san- 

citi divieti. Le statistiche degli arrivi mostravano che, mentre decli- 

navano le correnti anglo-sassoni e germaniche, crescevano invece a 

dismisura quelle provenienti dalle regioni meridionali ed occidentali 

d’Europa, latine e slave, offrenti una percentuale altissima (quasi 

il 50 per cento) di analfabeti. Chiuder le porte a coloro che non si 

dimostrassero capaci di scrivere in qualunque lingua una corretta 

domanda parve magnifico espediente per dimezzare le forze del temuto 

nemico, liberando in special modo il mercato di quelle masse infe- 

riori che rappresentavano per il proletariato locale i concorrenti piu 

pericolosi. Onde intorno all’iliteracy text si concentro e divampo ben 

presto furiosa la battaglia delle opposte tendenze. Dal 1893 al 1903, 

non meno di 7 proposte di legge importanti l’aggiunta degli analfa- 

beti all’elenco degli esclusi furono approvate dall’uno o dall’altro 
ramo del parlamento; e, nel 4896, si ottenne perfino |’accordo di en- 

trambe le camere su tale principio, che non divenne legge unicamente 

per il veto del presidente. Ma, pur resistendo su questo punto essen- 

ziale, il governo non oso rifiutare al partito esclusionistico qualche 

concessione, dopo specialmente che l’Immigration investigation com- 

mission nel 1895 e l’Industrial commission del 1904 ebbero, nei loro 

rapporti, riconosciute le lacune della legisiazione vigente. Onde si 

giunse all’atto 1° luglio 1903, che, unificando e completando le dispo- 

sizioni precedenti, mird a correggerne i difetti ed intensificarne 

Pazione. 

ineforzaedelivamts ic. 

(a eccezione dei cittadini del Ganada, Guba, Messico e Terranova) 

era portata a 2 dellari, incaricandosi dell’esazione le compagnie di 

la tassa d’ingresso su qualsiasi straniero 
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navigazione e ferroviarie. Rimanevano.esclusi dall’ammessione come 

undesirables: gli imbecilli, alienati, epilettici e le persone che 

soffrirono di accessi di pazzia negli ultimi cinque anni o che ebbero 

due o pit attacchi di questo male in qualunque tempo, gli indigenti 

e le persone presumibilmente destinate a ricadere a pubblico carico, 

i mendicanti di professione, gli affetti da malattie ripugnanti 0 con- 

tagiose, i pregiudicati per reati comuni, i poligami, gli anarchici e le 

i persone che professano o diffondono opinioni favorevoli al sovverti- 

mento colla violenza del governo degli Stati Uniti o di qualunque altro 

| governo e delle leggi in generali, 0 all’assassinio dei pubblici uffi- 

iti ciali, le prostitute e quelli che vivono della prostituzione altrui, quelli 

4 che, entro ultimo anno, vennero espulsi, perché fu scoperto che 
f 

| 
{ 

| 
' 

si trovavano negli Stati Uniti in forza d’un contratto 0 accordo ante- 

i riore alla loro partenza, e infine tutti coloro il cui passaggio fu pa- 

I gato da altri (sec. 2, 36, 38). Coerentemente a tali disposti si dichia- 

i rava reato contro lo Stato il procurare o favorire comunque la venuta 

Hh o Vingresso di qualche immigrante proibito o il rifiuto (per parte 

it delle compagnie di trasporto) di ricondurlo al luogo di partenza in 

i | caso di reiezione 0 di espulsione nei primi tre anni della sua illegale 

| 

residenza nel paese (sec. 6-9, 15-21). 

Contro le decisioni della commissione di controllo agli arrivi non 

era concesso appello all’immigrante, nel caso in cui il rifiuto fosse 

cagionato da fisica infermita; e, se questa risultasse tale da rendere 

; indispensabile Vassistenza ci altra persona, il rimpatrio doveva ve- 

nire ordinato anche nei riguardi del compagno (sez. 10, 11, 19). Qua- 

ik lunque straniero che, entro due anni dall’arrivo, e per cause preesi- 
1" stenti al medesimo, cadesse a carico della pubblica carita doveva 

il espellersi a spese dei responsabili della sua venuta (imprenditori o 

vettori) (s. 20). Una serie di minute norme disciplinava infine i do- 

veri delle compagnie di navigazione per l’esatta esecuzione della 

legge. 

i Gli ostacoli posti alla liberta di immigrazione con questo atto 

i erano, come vedesi, gravi e molteplici. Se ne mostraron pero tutt’ altro 

che soddisfatti gli esclusionisti che, oltre ad insister sull’illiteracy 

text, trovavan troppo brevi i due anni entro i quali poteva pronun- 

ti ciarsi l’espulsione dello straniero indigente, criticavano la clausola 
} ! che subordinava lo sfratto alla preesistenza delle cause di cronica mi- 

{ 

seria, e osservavano che l’atto non si esprimeva con sufficiente chia- 
rezza circa i lavoratori contrattuali, alla cui eliminazione doveva 
sopratutto mirare. La questione non tardo pertanto a ritornare da- 
vanti al Congresso in veste d’un progetto d’iniziativa senatoriale, 
che portayva da 2 a 5 doll. la tassa di entrata ed aumentava le classi 
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degli esclusi. Una delle misure pil gravi era quella con cui si ne- 

gava l’ammissione a tutti coloro che, di eta inferiore a 46 anni 

e capaci fisicamente di leggere, non avessero cid saputo fare né in 

inglese né in altra lingua. Approvato dal senato il 22 maggio 1906, il 

disegno di legge fu modificato dalla camera, che respinse |’aumento 

della tassa e l’esclusione degli analfabeti. Ma, nella conferenza parla- 

mentare che segui, si addivenne ad un compromesso, in forza del quale 

la tassa veniva portata a 4 dollari, si estendeva a tre anni il periodo 

di tempo entro il quale coloro che cadevano a carico della pubblica 

beneficenza potevano rimpatriarsi, si aggiungevano alle categorie 

proibite i tubercolotici, « tutti i ragazzi di meno di 16 anni non ac- 

compagnati da entrambi i genitori », « coloro il cui passaggio fosse 

pagato da qualche corporazione, associazione, societa, municipalita 

o governo estero, in forma diretta o indiretta », e gli individui di com- 

plessione fisica debole 0 disgraziata, quando cid potesse influire sulla 

loro capacitaé a guadagnarsi la vita (1). Si acconsentiva contempo- 

raneamente alla nomina d’una commissione di inchiesta per tutto il 

problema dell’immigrazione; si autorizzava il Presidente a negoziare 

accordi internazionali per regolare l’esodo degli stranieri verso gli 

S. U. e siistituiva una division of information, col compito di promuo- 

vere una profittevole distribuzione degli stranieri ammessi fra i vari 

Stati dell’Unione che desideravano mano d’opera (2). 

Cosi emendate, le proposte senatoriali, divenute legge il 20 febbr. 

1907, costituiscono, secondo |’espressione di Alcott W. Stockwell, la 

dichiarazione fondamentale di diritti degli stranieri (3). Che esse 

offrano pero, come afferma lo stesso autore, « un esempio quasi unico 

(di ospitale larghezza », ci sembra amabil forma di garbata canzona- 

tura. La verita é che, se anche |’2lliteracy text ancora non ha trion- 

fato, poche leggi hanno come questa un carattere pedantescamente 

vessatorio e dichiaratamente protezionistico, e cid anche per l’onere 

delle responsabilita che si addossano a terzi e per la gravita delle pene 

che si comminano (4). 

(1) Sulvimportanza di quest’ultima clausola richiama l’attenzione R. D. C. Warp, 

“ The new immigration act , in North American review, 19 luglio 1907. 

(2) Cfr., per la preparazione di questo disegno di legge, “ Relazione sui servizi 

dell’emigrazione per il periodo aprile 1906-aprile 1907 , in Boll. emigr., 1907, 

n. 11, pag. 35 e segg. 

(3) Cfr. “ The immigrant’s bill of rights , in The American Journal of Socio- 

logy, vol. XV (1909, 2°), pag. 21 e segg. 

(4) Multa fino a 5000 dollari e carcere da 1 a 5 anni a chi introduca una donna 

a scopo immorale (art. 3); multa di 1000 dollari per ogni singola infrazione a qual- 

siasi persona o societa che in qualunque modo anticipi il prezzo di trasporto o 
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Collo spirito pratico che li distingue, gli americani hanno infatti 

perfettamente compreso che il minacciare multe e anni di carcere a 

poveri emigranti, spesso completamente ignari, quando lascian la pa- 

tria, delle difficolta che incontreranno all’arrivo non pud approdare a 

nulla di concreto, mentre assai salutare deve rivelarsi il timore di pene 

severe nei riguardi di speculatori e di vettori. Onde l’ostentata cle- 

menza si risolve in realta, a chi bene la consideri, in una piu accorta 

raftinatezza di calcolo. 

I] numero e la specificazione minutissima delle categorie rifiu- 

tate é un’altra caratteristica di questa legge, che mira con cid a sop- 
primere la possibilita delle interpretazioni men restrittive date pit 
volte dalla giurisprudenza agli atti precedenti (1). Rigori tutti non 
sufficientemente compensati dalla clausola, incontestabilmente utile, 
con Cui si mostra di voler provvedere alla distribuzione della mano 
d’opera in arrivo ai luoghi di maggior richiesta. 

Tutto tende a farci temere perd che questa parte economicamente 
e socialmente buona delle misure votate sia quella di cui men rigorosa- 
mente si curera l’applicazione, mentre nulla verra trascurato per 
ottenere un nuovo inasprimento degli articoli schiettamente protettivi. 

Dacché l’atto @ in vigore, infatti, l’agitazione per il suo rima- 
neggiamento non fa che crescere ed estendersi. Le organizzazioni Ope- 
raie, che guidano il movimento e lo tengon vivo colle proteste e col 

agevoli o incoraggi l’immigrazione di operai per contratto (art. 5); la stessa pena 
a quelli che con manifesti, stampati, ecc., incoraggino l’immigrazione (art. 7); mulla 
fino a 1000 dollari e carcere fino a 2 anni per ogni persona introdotta a chi aiuti 
lo sbarco di un immigrante proibito o lo permetta (se capitano o proprietario di 
nave) (art. 8); multa di 100 dollari al capitano della nave per ogni straniero respinto 
per infermita, se pud constatarsi che questa gia esisteva al momento della par- 
tenza (art. 9); multa di 10 dollari per emigrante al capitano della nave che non 
eseguisca esattamente tutte le formalita di consegna, elenco, registrazione, ece. (art. 15); 
multa da 100 a 1000 dollari e carcere fino a 1 anno ai capitani, ufficiali e agenti 
di navi per ogni straniero sbarcato in tempo e luogo diversi da quelli stabiliti dai 
funzionari di immigrazione (art. 18); multa non inferiore a 300 dollari per ciascun 
emigrante al capitano o proprietario di navi che rifiuti di sopportare le spese del 
rimpatrio adossategli dalla legge e le ponga a carico dell’immigrante (art. 19); 
pene stabilite per il falso. giuramento in giudizio a chi, chiamato a deporre in 
qualsiasi circostanza riferentesi al diritto di ammissione di uno straniero, giuri cosa non vera (art. 24); espulsione a tutti gli stranieri che entrino negli S. U. da porti o localita non designate dal Segretario del Commercio e del Lavoro (art. 36). 
Cfr., per il testo completo della legge, Boll. emigr., IGOW, i. 18. 

(1) Cfr., per V’interpretazione di tali alti, oltre alle opere generali citate, PREscoTT 
F. Hatt, “ The federal contract labor law » in Harward Law review, II (aprile 1898), pag. 525 e segg. 
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voti di tutti i loro congressi e comizi, han trovato da parecchio 
tempo un portayoce infaticabile nella Immigration restriction league, 
sorta a Boston nel 1894, la cui attivita si estende all’intiera Unione, 
che inonda di pubblicazioni e di manifesti. Uno degli argomenti pre- 
cipui con cui si tende a dimostrare |’ insuflicienza delle erette barriere 
é la constatazione statistica della percentuale bassissima dei respinti 
e degli espulsi in confronto all’imponenza crescente del flutto mi- 
gratorio (appena 1’1,1 per cento nel 1907, e 11,7 per cento nel 
1908 (1). 

Senza arrestarsi all’ovvia considerazione che una legge di questo 
tipo é destinata sopratutto ad esercitare un effetto morale a distanza, 
sconsigliando le partenze e quindi selezionando a priori le masse 
Viaggiatrici, 1 proibizionisti traggon da tal fatto — il quale evidente- 
mente si ripeterebbe, dopo brevissimo tempo, nella misura compati- 
bile con le forze tendenti ad elider l’efficacia della Selezione, di cui 
piu oltre diremo, con qualsiasi pitt draconiano divieto — motivo a 
rinnovate pretese. Denunziano poi essi altamente l’immorale specu- 
lazione delle compagnie di trasporti, che reclutano emigranti nei 
paesi piu poveri d’Kuropa per mezzo di appositi agenti e li istrui- 
scono di tutti gli stratagemmi escogitati per frodare la legge; si 
lagnano della facilitaé con cui si riesce ad eludere Specialmente la 
clausola dei viaggi pre-pagati e del lavoro contrattuale; e invocano 
sorveglianza severissima sui confini del Messico e del Canada, dove 
avviene il pit sfacciato contrabbando. 

Espedienti diversi vengon a volta a volta proposti per rinforzare 
le difese : — aumento della tassa d’ingresso, fino a 10, 50 e perfino 100 
dollari; — il money text, ossia il rifiuto di chi non possieda, al mo- 
mento dell’arrivo, una certa somma (equivalente p. e. a un’annata di 
salari); — il phisical text, cioé l’aggiunta di altre malattie a quelle 
gia contemplate, o meglio la pretesa di un certificato di perfetta costi- 
tuzione e salute, da rilasciarsi, previa visita, da appositi sanitari; 
Pilliteracy text, detto anche educational text, di cui gia conosciamo 
il significato; sul quale continua a concentrarsi il maggior fervore 
della battaglia, perché, dicon gli esclusionisti, se @ perfettamente 
vero che un uomo non é pili morale. perché sa leggere e scrivere, 
e altrettanto certo perd che, chiudendo le porte agli analfabeti, si re- 
Spingono in maggioranza i rappresentanti dei popoli pit arretrati in 
civilta e quindi d’un tenor di vita pit depresso e pericoloso; — le 

(1) Publications of the Immigration restriction league, n. 52, * Immigration figures 
for 1908 ,. 
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ispezioni consolari, da compiersi dai funzionari degli Stati Uniti nei 

porti di imbarco; — lesclusione assoluta di alcune razze e nazio- 

nalita asiatiche od europee; — la limitazione del numero degli immi- 

granti annui per ciascun paese di provenienza; — la estensione dei 

divieti a nuove categorie: socialisti, persone che non dichiarino la 

loro intenzione di acquistar la cittadinanza americana, persone attem- 

pate (di oltre 60 anni), immigranti temporanei (birds of passage), 

persone senza famiglia, persone di condotta non buona; — prolun- 

gamento fino a 5 anni del periodo di prova, in cui incombe sull’im- 

migrato il pericolo di sfratto. Non mancano, accanto a tali progetti, 

che tutti forman oggetto d’uno o pil disegni di legge d’iniziativa 

parlamentare, alcuni piani schiettamente umoristici; come non puo 

a meno di considerarsi quello di sospendere totalmente, per uno 0 piu 

anni, qualunque ammessione di stranieri (4). 

Ai problemi sollevati da una cosi fitta grandine di proposte par- 

fecipa e Si appassiona ogni giorno meglio l’opinione pubblica. Per 

dar un’idea delle forze di cui dispone il partito esclusivistico ba- 

stera ricordare che in calce ad una delle ultime petizioni presentate 

al senato a favore dell’Educational text figuravan i nomi delle legi- 

slature di tre Stati e delle camere dei rappresentanti di quattro; di 

tutte le societa di immigrazione degli Stati nord-occidentali; della 

American federation of labor (con un voto solenne del suo congresso 

annuale), e dei Cavalieri del lavoro, oltreché di moltissime associa- 

zioni, uomini politici e privati (2). Nel dibattito che preparo la vigente 

legge, si schierarono risolutamente a favore dell’illiteracy text, in- 

viando al Congresso diffusi memoriali e petizioni, due terzi degli uffici 

delle Associated charities, e la National prison reform association; e 

sostennero il principio quasi tutti i giornali (il 90 per cento) che hanno 
rubriche regolari su questioni di emigrazione, nonché parecchi auto- 

revoli funzionari, specialisti di questi servizi (3). 
[ due storici partiti che si contendono l’egemonia politica gareg- 

giaron sempre di promesse in tal senso. I] programma repubblicano 
nelle elezioni del 1900 asseriva la necessita di restringere l’offerta del 

(1) Cfr., per una minuta esposizione critica delle varie propeste, Hatt, Immi- 
gration, pag. 256 e segg. 

(2) Cfr., Senate Documents, 57° Congr., 2* Sess., n. 62. 
(3) Cfr., tra gli altri, il rapporto alla “ National conference of Charities and cor- 

rection , del maggio 1906, del presidente dell’Istituto nazionale de]l’immigrazione, 
BrovcHTon BranDENBuRG, How shall we make our immigration laws more effective, 
ripubblicato in estratto, con altri scritti, in Immigration, opuscolo di propaganda 
della “ Immigr. restr. league ,, pag. 21 e sege. : 
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lavoro straniero a buon mercato; e, due anni dopo, lo stesso partito 

prometteva rigida esecuzione e sensibile inasprimento degli articoli 

contro gli immigranti contrattuali; dal canto loro i democratici insi- 

stevan specialmente sull’esclusione dei gialli, sostenendo dover ap- 

plicarsi gli stessi criteri alla parte piu misera dell’esodo europeo. Cid 

agevolmente si spiega pensando alla potenza elettorale formidabile 

dell’unionismo operaio, che ha fatto del problema la piattaforma pre- 

cipua delle proprie rivendicazioni. 

Non passa anno invero senza che, in solenne congresso, )’ Ame- 

rican federation of labor e i Knights of labor non chiedano ulteriori 

restrizioni; e non basterebbero molte pagine a trascrivere 1 nomi di 

tutte le organizzazioni minori che a pil riprese rivolsero domande 

analoghe al congresso o alle legislature locali, di cui parecchie, come 

recentissimamente l’assemblea dell’Ohio (1), formularono, in ordini 

del giorno vibratissimi, espliciti voti di nuove proibizioni (2). A tali 

forze aggiungendo quelle di quasi tutti gli enti d’assistenza filantro- 

pica, confessionali o laici, della Salvation army, di molte autorita 

religiose e di parecchi uffici pubblici, si avra un pallido concetto della 

potenza di una corrente alla quale lo stesso presidente dell’Unione, 

in messaggi del 1901, 1903 e 1905, giudicd conveniente prometter 

soddisfazione e rendere omaggio. 

Se le deliberazioni del Congresso, pur accogliendo e consacrando 

il principio, rifuggirono finora dalle esagerazioni persecutrici che 

altri pretendono, lo si deve alle resistenze tenaci opposte da gruppi 

agguerriti ad una politica che forma una contraddizione stridente 

coi principi etici e giuridici su cui poggia la costituzione stessa del- 

1’ Unione. 

In tre classi distingue l’Hall questi difensori della tradizione 

nazionale; e se le due prime — quella dei filantropi amici degli stra- 

nieri per spirito di universale fratellanza, e quella degli economisti 

fedeli al laissez faire ed al principio della sopravvivenza del piu 

adatto (3)— non gli incutono, in complesso, timori eccessivi, per la 

(1) 16 febbraio e 8 marzo 1909. Cfr. Boll. emigr., 1909, n. 6. 

(2) Nell’ultimo rapporto della nostra ambasciata a Washington é ripetuta- 

mente denunziata la tenacia con cui le unioni insistono specialmente per l’inte- 

graleapplicazione della legge sul contract labor, e si ricorda che i due funzionari 

federali da cui pit direttamente dipendono i servizi dell’immigrazione, i signori 

Sargent e Powderly, furono entrambi capi unionisti. Cfr. Hmigrazione e colonie, 

vol. III, parte 3° (1909), pag. 154. 

(3) Tra gli scritti che trattan la questione da questo punto di vista economico 

efr. E. Arxinson, ‘ Incaleulable room for immigrants , in Forum, volume XIll, 

(maggio 1892), pag. 360 e segg.; G. F. Panxen “ What immigrants contribute to 
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scarsa loro influenza sociale, potente egli riconosce invece |’opposi- 

zione della terza, nella quale si confondono e coalizzano i differenti 

interessi aventi con l’immigrazione comuni le sorti: vettori terrestri 

e marittimi, compagnie di colonizzazione, societa minerarie e, in ge- 

nerale, tutto il mondo industriale che approfitta dell’ abbondante 

offerta di lavoro a buon mercato. Tende da qualche anno ad aumen- 

tare le forze della difesa la crescente organizzazione autonoma degli 

stranieri gid stabiliti nel paese, molte delle cui societa, specialmente 

germaniche, polacche, irlandesi ed israelitiche, hanno pit d’una volta 

fatte pervenire al Congresso petizioni invocanti il rispetto alla liberta, 

e spingon l’ardire fino a levare la loro voce nel cuore stesso della 

cittadella nemica, recando in seno ai congressi unionistici una nota 

di moderazione, che gia prevale in poche leghe dove |’elemento estra- 

neo € riuscito a penetrare in misura preponderante (Granite cutters’ 

national union). 

La tendenza pratica risultante dai sentimenti, dalle convinzioni 

e dai tornaconti a cui obbediscono le diverse classi dianzi accennate 

viene poi intensificandosi da quando la costituzione della Immigration 

protective league (1898) riuni in fascio combattivo i disparati moventi 

che potevan fare argine alla marea protezionistica, riuscendo, nel- 

Panno 1903, a dettar conclusioni assai liberali alla conferenza nazio- 

nale sull’emigrazione, tenuta a New-York ad iniziativa della National 

civic federation (1). 

Men numeroso forse, questo esercito della difesa dispone tutta- 

via di mezzi ingenti, quali pud fornirgli la coalizione del capitalismo 

americano; esso ha inoltre dalla sua, forza in quell’ ambiente formida- 

bile, ’opinione quasi concorde degli uomini d’affari, i veri creatori del- 

la grandezza del paese, il cui prestigio e la cui influenza sull’opinione 

rimane ben maggiore di quella dei politicanti, reclutati fra i parolai 

inetti all’azione. 

Cosi soltanto si spiega la strana contraddizione che abbiamo no- 
tata fra il tenore dei programmi elettorali di entrambi i partiti rispetto 
alle nuove misure proibitive (specialmente all’educational text) e la 

riluttanza del Congresso ad adottarle. Di fronte alla proposta di 

industry , in /orwm, vol. XIV (gennaio 1893), pag. 600 e segg.; I. H. Sennen, “ A few 
facts and thoughts on immigration , in Independent, vol. XLV (novembre 2, 1893), 
pag. 1 e segg.; S. G. Croswert, “ Should immigration he restricted? , in North 
American review, vol. 164 (maggio 1897), pag. 526 e segg.; e K. H. Cracuorn, “ Our 
immigrants and ourselves , in Atlantic Monthly, vol. 86 (ottobre 1900), pag. h85e 
seguenti. : 

(1) Cfr. Boll. emigr., 1907, n. 11, pag. -31. 
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compromettere per sempre la sorgente di prospera attivita procurata 

al paese dalle spontanee correnti d’oltre oceano, ponendo in non 

cale l’autorevole parere dei tecnici affermanti il bisogno d’una sempre 

maggior offerta di lavoro, l’esitazione anche delle meno scrupolose 

coscienze fa spesso dimenticare le pit categoriche promesse elet- 

torali. 

Se la generosita della plutocrazia in causa intervenga talora a 

tener desto negli onorevoli rappresentanti della nazione i sensi di 

lungiveggente patriottismo, in conflitto cogli impegni dei loro pro- 

grammi, nessuno é in grado di asserire con certezza. Certo é che, nel 

gigantesco conflitto di interessi che intorno a loro si combatte, ad 

un ben tenue filo pende la sorte futura delle piu umili classi di emi- 

granti, da quando alla cordiale ospitalita antica @ successo nel pub- 

blico yankee il sentimento che l’on. Frank B. Gary brutalmente espri- 

meva, il 18 febbraio 1909, dinnanzi al senato federale: « Fu a lungo 

nostro vanto che l’America offrisse unasilo agli oppressi d’ogni 

nazione, e la liberta che illumina il mondo fu eretta a segnacolo e 

simbolo nelle nostre coste. E’ gran tempo, sig. presidente, che queste 

frasi sian relegate nel limbo dei ferravecchi usati, per dar luogo al 

pil pratico modo di vedere che il nostro interesse deve essere esclu- 

sivamente tenuto di mira » (4). 

Vi. 

« Wide open and unguarded stand our gates, 

And through them press a wild, a moltey throng — 

Men from the Volga and the tartar steppes, 

Featureless figures of the Hoang-Ho 

Maylayan, Scythian, Teuton, Kelt, and Slav. 

Flyng the Old World’s poverty and scorn; 

These bringing with them unknown gods and rites, 

Those tiger passions, here to stretch theyr claws. 

In street and alley what strange tongues are these, 

Aceents of menace alien to our air, 

Voices that once the tower of Babel knew! 

O, Liberty, white Goddes, is it well 

To leave the gates unguarded? Oh thy breast 

(1) Cfr. The immigration commission and the immigration problem (Speech of 
18 feb. 1909). Washington, 1909, pag. 18. 
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Fold sorrow’s children, soothe the hurts of fate, 

Lift the downtrodden, but, with hand of steel 

Stay those who to thy sacred portals come 

To waste the gift of freedom. Have a care 

Lest from thy brow the clustered stars be torn 

And trampled in the dust. For so of old 

The thronging Goth and Vandal trampled Rome, 

And where the temples of the Ceasars stood, 

The lean wolf unmolested made her lair! ». 

In questi versi, esteticamente non molto preferibili agli sky- 

scrapers cari al gusto architettonico yankee, un poeta, Thomas Bailey 

Aldrich, ha concentrati in forma enfatica i principali argomenti d’or- 

dine morale e sociale che soglion giustificare ufficialmente l’azione 

legislativa contraria agli stranieri, dipingendoli apportatori d’ogni 

specie di calamita e di mali agli incorrotti costumi della fulgida civilta 

americana. 

Prende le mosse tale tendenza da importanti constatazioni sta- 

tistiche. Da un certo numero d’anni, la composizione delle correnti 

migratorie, immensamente aumentate di volume, é venuta peggio- 

rando nella qualita. Mentre le formavan prima in prevalenza i popoli 

pitt civili e pit colti del settentrione d’Europa, la cui affinita storica 

ed etnica colla popolazione anglo-sassone dava affidamento di ra- 

pida assimilazione, oggi esse constano in fortissima misura di genti 

d’altra stirpe, manchevoli d’ogni rudimento di educazione e affatto 

inette ai doveri ed ai diritti d’una men primitiva convivenza. Slavi ed 

israeliti d’Austria e di Russia, polacchi, americani, italiani del mez- 

zogiorno sbarcano da qualche tempo nei porti della Federazione in 

numero tale da invertire radicalmente le proporzioni precedenti, rele- 

gando all’ultimo piano delle statistiche d’arrivo le cifre degli inglesi, 

irlandesi o tedeschi. Mentre Ja percentuale degli immigranti austriaci, 

russi ed italiani non tocca complessivamente che il 18,6 del totale, 

se consideriamo |’intiero periodo 1821-1902, essasale al 66,18 nel 1903, 

per raggiungere il 67 nel 1904, il 70 nel 1905 e 1906, declinando con- 

temporaneamente al 3 per cento nel 1907 lV immigrazione germanica, 

che ancora rappresentava il 22 per cento nel 1882 (1). E il cambia- 

mento avvenuto nelle provenienze si rende tanto piu sensibile per 

Vinferiorita economica, morale e sociale della nuova immigrazione 

(1) Cfr. Hatt, Immigration, pag. 39 e Publications of the Immigr. ‘yestr. league 

n. 50, “ Why has German immigration stopped? ,. 
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rispetto all’antica. Degli 857.046 individui sbarcati nel 1903, soltanto 

il 14.6 per cento era costituito di operai abili, il 10.6 di lavoranti agri- 

coli, il 10.8 di domestici, il 37.4 di braccianti e il 23.3 di persone 

senza occupazione fissa; ma la proporzione degli operai esperti al 

totale era di 1 su 3 fra gli inglesi, su 6 fra gli italiani del nord, e gli 

scandinavi, su 5 tra i tedeschi, su 8 tra gli italiani del sud, su 9 tra 

i greci, su 14 tra gli irlandesi, su 13 tra i magiari, su 19 tra i croati 

e sloveni, su 24 tra i finni e i lituani, su 25 tra gli slovacchi. I pro- 

yenienti dal settentrione o dall’occidente d’Europa (appartenenti alle 

razze teutoniche, celtiche e in parte latine) presentano complessiva- 

mente il 4 per cento di analfabeti nel 1904, con un massimo del 12.6 

tra gli italiani del nord ed un minimo di 0.7 tra gli scandinavi; quelli 

del mezzogiorno o dell’est (slavi, finni, iberici, latini) toccano il 42.6 

per cento, con un massimo di 67.5 tra i portoghesi ed un minimo 

del 9.8 tra gli spagnuoli. Quanto al danaro portato con sé dagli immi- 

granti, sono gli scozzesi che raggiungono il massimo con doll. 4A 5A 

per capo, seguiti subito dagli inglesi con 38.90, dai giapponesi con 

38.59, dai francesi con 37.80, dai greci con 27.78, dai tedeschi con 

98.53, dagli italiani del nord con 22.49, mentre i russi non ne recan 

che 14.94, 44.50 gli irlandesi, 14.34 i siriaci, 13.98 i cinesi, 13.06 1 

finni, 12.54 i croati e slavoni, 11.69 gli slovacchi, 10.5 i ruteni, 

10.47 i portoghesi, 10.39 i magiari, 9.9% i polacchi, 8.84 gli italiani 

del sud, 8.67 gli israeliti e 7.96 i lituani (1) 

Indici tanto evidenti di inferiorité non possono a meno di rive- 

larsi e ripercuotersi negli effetti della nuova immigrazione sulla vita 

sociale del paese. Un’alterazione profonda. ne risulta anzitutto, dopo 

un certo numero d’anni, nella fisionomia etnica nazionale, che perde 

ben presto, per l’imponente aggiunta di abitanti d’altro sangue e per 

i frequenti connubi con essi, le sue impronte tradizionali. 

Oltre poi a modificare la purezza del tipo nazionale cogli ele- 

menti che introduce, una immigrazione siffatta infiuisce potente- 

mente su di esso per l’ostacolo che costituisce all’arrivo di genti piu 

omogenee, scoraggiate dal pericolo di una concorrenza incompatihbile 

col loro pitt elevato tenor di vita. Gia si osserva, notava il dott. Mi- 

chaud (2), che il tipo brachicefalo, proprio delle razze mediterranee 

ed alpine, tende a prevalere nei distretti ove si addensarono in mag- 

gior copia le nuove falangi migratorie, e cid a scapito di quel geniale 

spirito di gagliarda iniziativa e di assidua operosita che, per chi 

(1) Cfr. Hatt, Immigration, pag. 36 e segg., & 337 e segg- 

(2) Cfr. Century, vol. 65 (marzo 1903), pag. 682 e segg- 
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non lo sapesse, é retaggio esclusivo delle stirpi nordiche. Le agevo- 

lezze e la sicurezza del viaggio, riducendo al minimo le qualita di 

coraggio avventuroso necessarie agli antichi immigranti per partire 

alla volta di terre sconosciute e lontane, costituiscono un’inferiorita 

di pit nel confronto di quelli che arrivano presentemente con coloro 

che forman la popolazione indigena, atavicamente erede degli ardi- 

menti dei padri. 

Ma dove specialmente si manifesta il pernicioso influsso dell’im- 
migrazione sull’avvenire della razza é negli effetti che essa produce 
sul quoziente di natalita. I] generale F. A. Walker, soprintendente 
del 10° ed 11° censimento federale, fu uno dei primi a richiamare su 
questo punto Pattenzione dei suoi concittadini (4), dimostrando stati- 
sticamente la diminuzione progressiva nelle nascite che si verifica 
negli Stati in cui si addensa in maggior copia l’elemento straniero 
e sostenendo che il freno volontario alla procreazione, prima ignoto 
alle giovani societa d’oltre oceano, entrd a far parte dei costumi 

americani da quando, coll’intensificarsi d’una concorrenza di tipo 
inferiore, gli operai locali riconobbero impossibile conciliare la pre- 
servazione per sé e pei figliuoli d’un tenor di vita elevato coll’esi- 
stenza d’una numerosa prole. La scienza statistica non pud tener 
conto, aggiunge un altro scrittore, di un fenomeno che sfugge ad ogni 
espressione numerica: quanti siano i bambini americani che, per 
causa dell’immigrazione, non sono nati (2). Molto probabilmente dun- 
que l’afflusso di stranieri, invece che aumentare la popolazione com- 
plessiva, non fece che colmare con un materiale demografico di tipo 
ignobile i vuoti prodotti dal procurato arresto nell’accrescimento nor- 
male della popolazione indigena (3). . 

Prescindendo del resto anche dalle conseguenze lontane che pre- 
para alla nazione l’alterazione lenta, ma sicura e radicale, che si vien 
compiendo nella sua composizione etnica, non si posson chiuder gli 

{ occhi ai fenomeni degenerativi diretti ed immediati, che la larga infu- 
i sione di sangue semi-barbaro produce nell’organismo della societa. 

Ht |; kK” evidente anzitutto che la forte percentuale di analfabeti delle masse ex : 
di nuovo arrivo deve renderle assai poco adatte a partecipare util- 

(1) Cfr. Discussions in Economics and Statistics, vol. I. New York, 1899, pag. 440 
e segg. Gfr., nello stesso senso, I. R. Commons, “ Racial composition of the Ame- 
rican people , in Chautauquan, vol. 39 (maggio 1904), pag. 217 e segg. 

(2) Gf. R. De CG. Warp, “ The restriction of immigration » in North- American 
Review, agosto 1904. 

(3) Cfr. S. G. Fisner, “ Has degradation increased population? , in Popular 
Science Monthly, vol. 48 (dicembre 1895), pag, 244 e segg. 

P
E
E
 

GM
E 
S
O
I
L
 

ST 
t
t
 
P
e
n
 

ec
 

ne
n 



— 127 — 

mente alla vita politica locale, e cid tanto pit trattandosi di popoli 

che, per lunga educazione, non possiedono la menoma nozione del 

diritti e dei doveri su cui poggia un regime libero. La larghezza di 

alcuni Stati nel concedere il voto perfino agli stranieri non naturaliz- 

zati aumenta il pericolo di veder conformarsi la vita pubblica a cri- 

teri assai diversi da quelli su cui si fondava l’alternarsi al potere dei 

due grandi partiti storici, e contribuisce a diffondere i germi d’una 

funesta corruzione elettorale, abbassando anche per questa via il 

livello morale della nazione. 

Ma una depressione di costumi ben piti deplorevole deriva all’am- 

biente che li ospita dalle tendenze anti-sociali per cui si distinguono 

questi immigranti. Stando ai dati del censimento del 1890, soltanto 

il 43,49 per cento dei delitti commessi negli Stati Uniti da individui 

di razza bianca dovrebbe attribuirsi all’elemento indigeno, e il 56,84 

all’estraneo (stranieri e figli di stranieri), e dei carcerati, il 46 per 

cento apparterrebbe al primo, il 54 ai secondi; onde l’elemento stra- 

niero, rappresentante non pit dei 2/5 della popolazione totale, forni- 

rebbe i 3/5 dei criminali d’ogni specie. 

Il fenomeno sembra anche piil grave se si osserva che i figh degli 

immigrati nati in America offrono percentuali di delinquenza superior 

perfino a quelle che si riscontrano nei loro padri, e tre volte maggiori 

di quelle dei ragazzi indigeni (1). E’ noto poi che, in alcuni distretti 

popolati quasi esclusivamente da operai stranieri, si sviluppano forme 

speciali di criminalita, come ebbe a constatare, rispetto alle regioni 

minerarie, Cesare Lombroso, deducendone la conseguenza della neces- 

sité di leggi selezionatrici (2). Il vagabondaggio e Vubbriachezza 

reclutan parimenti i loro pit incorreggibili seguaci tra gli immigranti, 

nelle cui masse si vengon altresi formando quelle organizzazioni se- 

grete del vizio e del delitto che spargon il terrore nelle pacifiche popo- 

lazioni (3). E, non ostante le esclusioni di cui sono oggetto dal 1903 

in poi, gli anarchici pit pericolosi continuano ad uscire dai quartieri 

stranieri. 

(1) Cfr. Commons, Racial composition of the American people citato, pag. 118 

esegg.,e I. D. Trevor, “ Proposals affecting immigration , in Annals of American 

Academy of political and social science, vol. 24 (luglio 1904), pag. 228 e segg. 

(2) Gfr. “ Why homicide has increased in the United States , in North American 

review, vol. 166 (gennaio 1898), pag. 9 e segg. 

(3) Cfr. Brouguton Branpensurc, “ The truth about the Mafia , in Collier’s 

Weekly, vol. 34 (10 dicembre 1904), pag. 15 e segg., e H. Casor Lopes, * Linch 

law and unrestricted immigration , in North American review, vol. 152 (gennaio 1891), 

pag. 602 e segg, 
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Considerazioni non meno istruttive si ricavano dall’esame del 

fenomeno in rapporto al problema della pubblica assistenza. I] totale 

dei ricoverati e curati negli ospedali dei principali centri dell’immi- 

grazione (e quindi delle maggiori citta) risulta per oltre il 50 per 100 

di stranieri, al cui numero crescente si deve se molti di tali istituti 

versano in gravi difficolta finanziarie (1). L’ignoranza e la trascura- 

tezza delle masse analfabete, che si agglomerano nei pit luridi quar- 

tieri, sono cause potenti di diffusione di morbi. Pullula e si moltiplica 

in quelle tane una gente infetta, la cui influenza fisica sul popolo 

futuro non potra se non rivelarsi depressiva del vigore e delle sane 

energie della nazione (2). Indigenza e pauperismo assumono, tra 

questi miserandi rifiuti del corpo sociale, diffusione allarmante (3). 

Ma é lecito inoltre farli in larga misura responsabili dell’esten- 

dersi di simili mali tra i nativi, perché ben spesso chi cade in indi- 

genza non é lVimmigrante, bensi colui che dalla sua concorrenza 

vien privato di proficua occupazione. 

Ad ogni modo é fuor di dubbio che gli stranieri forniscono, in 
paragone dei nativi, una proporzione tripla di indigenti, cid che 
rende socialmente costosissima la loro presenza nel territorio unito (4). 

Né altrimenti potrebb’essere, stante la ripugnanza che essi ogni di 

meglio dimostrano a distribuirsi nelle campagne, onde alle loro 
agglomerazioni sopratutto si deve |’esacerbarsi rapidissimo della 
piaga urbanistica. Dal Census del 1900 appare che il 74,9 per 100 dei 
russi, il 62,6 dei polacchi, il 62,4 degli italiani, il 62 degli irlandesi 

vivono nelle 160 principali citta, mentre gli immigranti delle razze 
un tempo prevalenti prediligevano e ancora ricercano le occupazioni 
agricole. La proporzione poi degli stranieri o figli di stranieri alla 
popolazione totale degli slums era del 77 per 100 a Baltimora, 90 a 
Chicago, 91 a Philadelphia e 95 a New York. La quasi totalita di tale 
popolazione apparteneva alle stirpi del mezzogiorno e dell’oriente 
europeo (5). 

(1) Cfr. Publications of the Immigr. restr. league, n. 40. 

(2) Gfr. T. Dartiveron, “ The medico-economic aspect of the immigration 
problem , in North-American review, 21 dicembre 1906. 

(3) Cfr. R. Hunrer, Poverty. New York, 1904, capo VI, “ The immigrant ,, e 
K. H. Cracuorn, “ Immigration in its relation to pauperism ,.in Annals of Ameri- 
can Academy of political and social science, vol. XXIV (luglio 1904) p. 185 e segg. 

(4) Cfr. Hatt, Immigration, pag. 160 e segg. 

(5) Cfr. Report of the Industrial Commission, vol. XV, pag. 449 e segg.,e “ The 
italians in Chicago , in Bulletin of the Department of Labor, n. 13 (novembre 1897). 
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Ek’ evidente dunque, concludendo parecchi autori, che l’immigra- 

zione, da qualche tempo a questa parte, non reca all’America che i 

rifiuti del vecchio continente (1). 

La difesa per parte degli Stati Uniti appare quindi, piu che legit- 

tima, doverosa, perché il lasciar compromettere da correnti conta- 

minatrici il tipo di superiore civilté di cui furono elaboratori e di 

cul rimangon depositari e responsabili, costituirebbe una colpa im- 

perdonabile di fronte al progresso mondiale. « Se il mondo, escla- 

mava il vescovo Brooks, nella gran marcia dei secoli, @ sulla via di 

divenir migliore per lo sviluppo di un certo carattere nazionale, 

costrutto qui sopra un tipo piu elevato di umanita, allora, per |’in- 

teresse universale, per l’interesse stesso di quelle nazioni che vo- 

gliono mandarci elementi contrari a tale sviluppo, noi abbiamo il 

diritto di salvaguardarlo. Noi abbiamo il diritto di stare in guardia 

circa le condizioni di tale esperimento, non permettendo che nulla 

venga ad ostacolarlo, e tenendo in conto perciO non soltanto |’au- 

mento di prosperita che puo derivare dall’arrivo di molti uomini da 

molte nazioni diverse, ma anche le loro affinita e simpatie colle 

nostre istituzioni e leggi » (2). 

Non si potrebbe davvero concludere piu logicamente una requi- 

sitoria meglio intessuta di prove e di fatti. Né sarebbe effettivamente 

possibile contestare la legittimita delle conseguenze, ove risultasser 

vere le formidabili premesse. Onde, di fronte a tanto imponente ap- 

parato di statistiche, una sola domanda ci resta a fare: Furono 

obbiettivamente raccolti e raggruppati i dati che ci si presentano? 

Le notizie d’altra fonte e le testimonianze spassionate confermano 

le illazioni di questa, indubbiamente impressionante, dimostrazione 

numerica? 

La risposta che si ricava dallo spoglio delle opinioni degli stessi 

scrittori americani é tutt’altro che affermativa. 

Udiamo anzitutto un’autorita di primo ordine: il sig. O. P. Au- 

stin, capo dell’ufficio di statistica del Dipartimento del commercio 

e del lavoro di Washington. Puod darsi, egli osserva, ed é naturale 

che gli stranieri diano, in confronto ai nativi, una percentuale di de- 

linquenza e di pauperismo pit alta, ma é certo ad ogni modo che non 

sono i popoli contro i quali si scagliano gli esclusionisti i pil unde- 

sirables da questo punto di vista. Risulta infatti dall’ultimo censi- 

(1) Cfr. Perry Powers, “ Occupations of immigrants , in Quarterly Journal of 

Economics, 1888, vol. II, pag. 223 e segg. 

(2) Cfr. Hatt, Selection of immigration, citato. 

9. — Prato. 



— 130 — 

mento che la popolazione dei penalmente condannati, dei ricoverati 

dalla pubblica assistenza, degli indigenti a carico della pubblica 

earita fu, per ogni milione di persone e rispetto alle varie nazionalita, 

la seguente: polacchi, 4.580; austriaci, 4.805; russi, 5.202; germa- 

nici, 5.662; ungheresi, 6.792; inglesi, 7.160; scozzesi, 7.288; ita- 

liani, 9.877; francesi, 10.864; irlandesi, 16.624. Cid non autorizza 

evidentemente l’asserto che italiani, russi ed austriaci debban dare 

necessariamente il maggior contributo alla criminalita ed al paupe- 

rismo. Essi invece, fatta una media, conservano in cid una superio- 

rita notevole sulle razze anglo-sassoni, teutoniche e celtiche, la cui 

venuta é generalmente accolta di buon grado e ritenuta desiderabile. 

Pit grave problema é quello di vedere se questi nuovi emigranti 

siano altrettanto suscettibili di concorrere allo sviluppo della nuova 

ot patria coll’attivita intelligente e feconda di cui i loro predecessori 

‘ delle razze nordiche diedero, per un secolo intiero, insigne esempio. 

i A rispondere equamente occorre anzitutto tener conto della tra- 

sformazione intellettuale che il nuovo ambiente produce sopra que- 

sti figli del mezzogiorno, in tanta parte originariamente analfabeti. 

Sembrera assurdo il dirlo; ma le statistiche ufficiali constatano che 

i figli degli stranieri danno alla frequentazione delle pubbliche scuole 

una percentuale piu alta che non i figli dei nativi; il 71 per cento 

, in media, contro il 65 per cento appena. Piu sorprendente ancora 

Hh 3 un altro fatto: dei censiti 30.404.762 figli di nativi superiori a 10 

anni, 1.737.050 (il 5,7 per cento) erano classificati, nel 1900, come 

illetterati; dei 10.958.863 figli di stranieri, appena 179.384 (14,6 

f per cento) risultavano tali. 

La diffusa istruzione, come é fattore capitale di assimilazione, 

giova pure in massimo grado ad alimentare le attitudini di produt- 

tivita economica delle giovani generazioni, rendendole preziosi coef- 

ficienti del benessere del paese. Per apprezzare, in base a criteri 

positivi, l’influenza che nella vita interna, economica e politica, esse 

i possono esercitare, conviene istituire un sommario confronto fra i 
af 12 stati in cui risiede la grandissima maggioranza di esse (New York, 

i Pensylvania, New-Jersey, Connecticut, Massachusetts, Ohio, Illinois, 
‘ Jowa, Michigan, Wisconsin, Minnesota, California, che contengono 
: il 50 per cento della totale popolazione della Confederazione e 1’81 

per cento dell’obiectionable class) e il resto del territorio dell’ Unione. 
Badando alla produzione dell’agricoltura e delle principali industrie, 

i si scorge che la ricchezza approssimativa realizzata nel 1900 fu di 
dollari 6.832.000.000 in questi 12 stati, mentre non raggiunse che é 

i 4.537.000.000 nei rimanenti, con una proporzione rispettiva di dol- 
lari 179,31 e 119,98 per abitante. KE’ vero che gran parte di questa 



ingente produzione di ricchezza nei 412 stati dipende dalla maggior 
quantita di capitale investito in industrie minerarie o manifattrici ; 
ma é€ equo altresi riconoscere che allo sviluppo di tali industrie la 
mano d’opera straniera reca un prezioso, indispensabile sussidio. 

L’opinione dominante circa l’influenza men buona che la popo- 
lazione straniera potrebbe esercitare sulla vita politica del paese 
conserva forse qualche maggior apparenza di verita. Ma, anche in 
cio, convien guardarsi dalle esagerazioni. Una statistica del Labor 
bureau del Massachusetts dimostra infatti che il 34.7 per cento degli 
Stranieri ha trascurato di approfittare dei diritti elettorali; e cid 
specialmente nei riguardi dei russi, polacchi ed italiani, dei quali il 
56,58 e il 62 per cento rispettivamente non fecero alcuna pratica per 
ottenere i diritti amministrativi e politici. 

Benché tutte queste cifre non siano assolute, esse possono 
pero autorizzarci a concludere sommariamente: 1° che la presente 
immigrazione, per quanto grande, non eccede il potere di assi- 
milazione del paese; 2° che la obiectionable class non é quella che 
popola le prigioni e i ricoveri di mendicita; 3° che l’inferiorita intel- 
lettuale che si deplora in costoro, nella prima generazione, rispetto 
ai figli del paese, si trasforma in superiorita vera e propria nella 
seconda, cosi da dar ottimo affidamento per l’avvenire; 4° che il 
pericolo politico che si prevede é in buona parte immaginario; 5° che 
quindi anche |’obiectionable class costituisce un importante fattore 
nello sviluppo economico e nel potere produttivo del paese, onde 
la sua ammessione, con opportune cautele, rappresenta un benefizio 
incontestabile per la prosperita dell’Unione (4). 

L’Austin non é solo in questo liberale ordine di idee. In un dili- 
-gente studio statistico, Kate Holladay Klaghorn riprende e svolge con 
nuovi argomenti la stessa tesi, con riferimento speciale alle masse 
del lavoro italiano. Essa osserva che tale immigrazione non dipende 
soltanto dalla miseria che strazia alcune regioni della penisola, ma 
piu assai dalla forte, continua domanda di mano d’opera unskilled 
che si osserva in America. Le societa di costruzioni sopratutto, ora 
impegnate a fornire le maggiori citta di ferrovie sotterranee, tran- 
vié, case popolari, mulini, opifici, ecc., accolgono tali stranieri cosi 
volentieri che, appena arrivati, gli italiani sono subito impiegati, 
tantoché é@ ben raro che, nei primi tempi, essi dian motivo a lagnanze 
© divengan un carico per I’assistenza pubblica. Cid avviene talvolta 

(1) Cfr. “Is the new immigration dangerous to the Country? , in North-Ame- 
rican review, aprile 1904, pag. 558 e segg. 
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in seguito, per circostanze disgraziate — tra le quali abbastanza ire- 

quente |’abbandono del coniuge, che, in questo paese di facilissimi 

(divorzi, sente meno Vindissolubilita del vincolo matrimoniale ; — non 

mai pero per tendenza alla mendicita, ozio e tanto meno alcoolismo, 

come tutte le statistiche luminosamente dimostrano. Del resto, osser- 

} vando cosi l’immigrazione italiana che la slava e l’ebrea, si puod ve- A 

| dere: 1° che in essa i lavoratori unskilled prosperano piu degli altri; ; 

| . 2° che gli analfabeti fanno pit rapidamente fortuna che non i diplo- 

mati o forniti di gradi accademici; 3° che i risultati educativi delle 

a scuole sui loro figli sono soddisfacentissimi; 4° che nulla ci autorizza 

| a ritenere che la seconda generazione di essi sara per offrire una 

| percentuale piu alta di delinquenti o di poveri che la inglese o la tede- i 

sca. Il pauperismo straniero, da quanto fino ad ora pote assodarsi, fi- | 

nisce di regola con la prima generazione; e nessuna ragione abbiamo 4 

per concludere che questi nuovi emigranti debban costituire al ri- 4 

| guardo la prima eccezione (1). 
) 

i Un po’ meno ottimista, ma pur sempre contrario a nuovi divieti : 

‘i per considerazioni pratiche, si dimostra I. H. Senner, riassumendo in 

uno studio interessantissimo 1 risultati della preziosa esperienza ac- = 

ih. quistata reggendo per quattro anni, come egli dice, Vufficio di capo- : ; 

Hh portinaio degli Stati Uniti, la direzione della stazione di Ellis Island. | 

| i : : ; ‘ es pine 

A Senza disconoscere che alcuni pericoli, sociali e politici, possan na- | 

MW scere da una sfrenata immigrazione, egli mette in guardia 1 suoi con- . 

cittadini contro le esagerazioni che troppo spesso hanno corso 1n 

materia, esortandoli a non dimenticare che il problema economico 

4 dev’essere tenuto nettamente distinto dal politico. Personalmente il a 

Senner non sa vedere il perché si dovrebbero negare ai polacchi od 

| agli italiani quei diritti di voto di cui fruiscono milioni di negri sem1- : 

i 
. . . . . . 

# 

h | selvaggi. Ma in ogni caso, dice, Si deve discutere se convenga 0 meno | 

vj eonceder loro i diritti politici, non se occorra frenarne l’arrivo. Molte aM 

; illusioni d’altronde gli sembra si nutrano sull’efficacia dell’ educa- 

‘ | tional text per il progressivo diminuire dell’analfabetismo tra i popoli | 

i piu arretrati d’Europa. Ma, concesso pure che tale misura dovesse 

4 avere gli effetti importanti che se ne ripromettono i suoi fautori, non 

yha dubbio che all’arresto dell’immigrazione corrisponderebbe la 

rovina di un’infinitaé di imprese vitali, quindi un danno incalcolabile 

per il paese. Il lato veramente deplorevole e pernicioso del fenomeno 

—
 

a:
 

* (1) Cfr. ‘Immigration in its relation to pauperisin , in Annals of American a 

Academy of political and social science, vol. XXIV (1904), pag. 185 e segg. 
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é l’addensarsi degli stranieri nei pil degradati quartieri delle maggiori 

citta. Ma a cid si potra ovviare curando seriamente la distribuzione 

degli immigranti nei vari stati (con un organico sistema di informa- 

zioni e di organizzazione) in modo da attuare il criterio del massimo 

rendimento. Tale via soltanto pud procurare al problema migratorio 

una soluzione utile, definitiva ed ugualmente soddisfacente per le due 

parti interessate (1). 

Un contributo importantissimo a tale indirizzo di idee han recato 

di recente due magnifici lavori statistici che possono dirsi semi-uffi- 

ciali, perché vennero pubblicati dal Bulletin of the bureau of labor 

ae di Washington. 

Nel primo Emily Fogg Meade si propone di dimostrare quanto 

i sia ingiusta e contraria al vero l’opinione, espressa con tanta avven- 

tatezza dal Walker, che i nuovi immigranti sian « esemplari degradati 

f d’una razza degradata, i peggiori rifiuti della lotta per l’esistenza ». 

id Limitandosi a tal fine per ora agli italiani, illustra ampiamente 

quanto essi seppero operare, Sia come operal industriali che special- 

mente quali coloni agricoli, in tutti i luoghi dove incontraron condi- 

zioni favorevoli per svolgere le loro attitudini. Con profusione di dati, 

mette in evidenza le qualita segnalatissime di quegli ottimi lavoratori, 

che contribuiron mirabilmente allo sviluppo economico di parecchi 

distretti, vi acquistarono gran numero di proprieta, mighorarono ra- 

pidamente il loro tenore di vita, e sono oggi di esempio agli americani 

quanto alla moralita della loro vita famigliare. La litigiosita violenta 

viene pure scomparendo per dar luogo ai procedimenti legali; tanto 

che, alla seconda generazione, ogni inferiorita di qualsiasi natura 

risulta completamente eliminata. Con un aiuto finanziario, una ap- 

propriata organizzazione, ma sopratutto col diffondersi nella nazione 

del convincimento che essi sono un acquisto altamente desiderabile, 

gli italiani diverranno un fattore prezioso della grandezza futura 

dell’ Unione (2). 

Il secondo articolo, uscito a pochi mesi di distanza, intende ad 

analizzare il tenor di vita degli immigranti latini e slavi, in rapporto 

ai salari che percepiscono. Da indagini minutissime sopra un ricco e€ 

vario materiale, l’autore ricava, circa i guadagni ed i risparmi delle 

varie nazionalita, il seguente piccolo prospetto sintetico : 

(1) Gfr. “ The immigration question , in Annals of American Academy of poli- 

tical and social science, vol. X (1907), pag. 1 e segg- 

1 (2) Gfr. “ The italian on the land. A study on immigration , in Bulletin, maggio 

1 1907. n. 68. 
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GUADAGNO MEDIO | Costo del vitto e alloggio RISPARMIO 

NAZIONALITA per sei mesi 

dol. 
*/,, del guadagno 

Ammontare totale /, del quadagno 
0 

dol. 

Ammontare totale 

dol. 

Italiani 

Ungheresi e Slavi 

Altre nazionalita . 

20,51 

46,15 108 

79,49 

69,23 

3,85 

186 

Gli ultimi arrivati dunque, per le loro virtu, non di rado esage- 

rate, di temperanza, han tendenza a riserbare pel rimpatrio una pro- 

porzione assai maggiore dei loro guadagni; quindi, per ora, rivelano : 

minor attitudine a confondersi con l’ambiente locale. Ma la loro atti- 

vita e l’utilita di cui son fonte é tanto grande che sarebbe errore gra- 

vissimo privare l’economia nazionale di simili cooperatori. Solo con- 

viene cercare di renderli piu assimilabili, combattendo, specialmente y 

fra gli italiani, 1 pregiudizii che, facendoli diffidentissimi,. li danno in 

ie preda a vergognosi sfruttamenti (4). ‘| 

i) Simili conclusioni, che confermano in buona parte quelle a cui, es 
due anni innanzi, era pervenuto il Palma di Castiglione (2), sem- 

brano dar ragione al Grover G. Huebner, il quale fu tra i primi a 
sostenere che, per quanto aumentino le difficolta di americanizza- 
zione, d’altra parte le forze plasmatrici dell’ambiente e della compa- ae 
gine nazionale si accrescono in misura ancor pit notevole, per cui non a 
v’ha motivo a preoccupazioni (3). Non molto diversa in sostanza era 
del resto Vopinione del Mayo Smith, quando affermava che le stati- 
stiche addotte, pur dimostrando una lieve eccedenza di criminalita e 
di vizio tra gli stranieri, non erano sufficienti a provare che l’immi- 
grazione debba necessariamente produrre in un paese l’aumento: 

bea 

5 (1) Cfr. T. I. Saerman, “* Italian, slavie and hungarian unskilled immigrant 
f laborers in the U.S. , in Bulletin, 1907 settembre, n. 72. 
{ (2) Cfr. “ Italian immigration into the United States, 1901-04 , in The American 
{ Journal of Sociology, vol. XI (1905-06), pag. 183 e segg. Cfr., anche la recente difesa 
Y degli italiani fatta, a base di statistiche, da N. Coxarannt, “I non desiderabili » in 

4 Rivista popolare, 15 marzo 1909. Dello stesso autore cfr. anche: Gli italiani negli 
Stati Uniti. Napoli, 1910. Di questo volume, uscito quando il presente studio era 
gia in massima parte stampato, non mi fu possibile tener conto; e debbo quindi 
limitarmi a citarlo, avvertendo che in esso son riportati gli scritti del Sheridan, | 
Foggmead e A. Bernardy, favorevoli alla nostra tesi. i 

(8) Cfr. “ The americanization of immigrants » in Annals of American Academy 3 | 
of political and social science, vol. XXVII (1906), pag. 653 e segg. 
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della delinquenza (1), ed insisteva perché il problema fosse impostato 

colla pid scrupolosa obbiettivita, procurando di far astrazioneAagli 

interessi particolari che ne ottenebrano l’esatto giudizio (2). 

Ma la conferma piu categorica ad un ordine di idee“tanto con- 

trario alla politica proibizionistica ci é offerta da uno studio recen- 

tissimo, in cui un altro ex-commissario dell’ufficio di Ellis Island sot- 

topone a nuovo esame, con competenza veramente speciale, |’intiero 

problema, giungendo a conclusioni che superano in ottimismo quanto 

di piu favorevole fu scritto per l’innanzi, da penna europea od ame- 

ricana, sull’argomento (3). 

Il chiamare gli immigranti un’orda, premette l’autore, da l’im- 

pressione di un quadro spaventevole; riferirsi ad essi come ad una 

turba invadente da l’idea d’una pestilenza, e indicarli individual- 

mente quali sheenies, dagoes, unni e slavoni, incita alla derisione. 

Non vi é nulla di pit comune, in conversazioni private e discorsi pub- 

blici, che usare tali soprannomi con insistenza tale da influenzare la 

pubblica opinione; il che, senza dubbio, crea una preoccupazione 

infondata ed irragionevole. Gli attenti e spregiudicati osservatori sono 

invariabilmente venuti alla conclusione che i vantaggi dell’immigra- 

zione non sogliono generalmente esser posti abbastanza in rilievo, 

mentre gli svantaggi vengono enormemente esagerati. Questi consi- 

stono essenzialmente in cid che potrebbe chiamarsi « lo spurgo e il 

rifiuto », che necessariamente si accumulano in una cosi vasta cor- 

rente, e nella cosi detta congestione dei nostri centri gia affollati. 

Ora, ammettendo che questi siano svantaggi, non ne segue che 

le condizioni descritte siano dovute interamente all’immigrazione 0 

che esse siano tanto nere come si dipingono. Uno dei continui argo- 

menti contro l’immigrazione attuale é ch’essa proviene da regioni 

d’Europa la cui popolazione differisce, in molti punti importanti, da 

quelle che fornirono gli emigranti in epoche passate. Si insiste sul 

fatto che essi si distribuiscono sopra un’area troppo limitata, che 

(1) Cfr. Publications of the American Statistical Association. New Jersey, n. 24. 
pag. 447 (dicembre 1893), citato in Hatt, Immigration, pag. 147. 

(2) Cfr. Emigration and immigration. New York, 1892, pag. 278. Nello stesso 
ordine di idee é il recentissiino articolo di Grace Apzot, “ A study on the Greeks 
of Chicago , in The American Journal of Sociology, vol. XV, n. 3 (novembre 1909), 

in cui l’A. riconosce le ottime qualita di questo elemento, generalmente giudicato 

undesirable, e lo dimostra ufile e perfettamente assimilabile, purché 1’ opinione 
americana si astenga da comfannarlo in massa e cerchi invece di favorire l’azione 
educativa che pud esercitaré ‘su di esso un ambiente benevolo e propizio. 

(3) Cfr. R. Warcuorn, “* The truth about immigrants , in Metropolitan magazine, 
vol. XXX, n. 4, luglio 1909. Ne da un largo riassunto il Boll. emigr., 1909, n. 17. 
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sono piu illetterati dei loro predecessori e, per conseguenza, meno de- 

siderabili e pit da temersi. Cid dimostra quanto siamo propensi a di- 

menticare un passato relativamente recente, giacché é senza dubbio 

vero che in ogni decennio dell’ultimo secolo si é manifestato un ingiu- 

stificato timore della corrente immigratoria, identico a quello recente- 

mente manifestatosi in seguito ai nuovi arrivi di stranieri. 

Né si pud addurre alcuna prova concludente atta a stabilire |’in- 

feriorita dell’immigrazione presente su quella del passato. Il tenta- 

tivo di gettar l’anatema su un intero popolo é errore che il Burke, a 

suo tempo, rilevd con piccanti commenti. Ma tali accuse sono co- 

muni oggi giorno. La frequenza e lo zelo con il quale sono formulate e 

l’astio col quale vengon esposte alla pubblica attenzione sono respon- 

sabili di molti ingiustificati timori. Come tutte le opinioni avventate, 

esse tendono ad ostacolare qualunque miglioramento effettivo, tanto 

piti che, dopo severo esame, le accuse risultano infondate. L’attuale 

stato di cose richiede uno studio accurato dell’immigrazione su cui * 

basare le modifiche legislative. Non vi é dubbio che tale studio provera 

f che la congestione delle nostre citté non é dovuta intieramente all’im- 

migrazione, la quale vi influisce, piu che altro, indirettamente, coll’in- 

tensificazione cioé che produce nell’attivitaé industriale, la quale a 

sua volta ha tendenza a richiamare dai campi alle citta turbe di lavo- 

Be ratori. Parimenti l’accusa che si fa agli immigranti di addensarsi 

esclusivamente in alcuni stati, disertandone altri, risultera nulla piu 

che un fenomeno normalissimo, dovuto alla disuguaglianza nel livello 

dei salari esistenti tra le varie regioni dell’Unione, e che l’agglome- 

razione dell’elemento straniero contribuisce provvidamente a di- 

minuire. 

Le principali differenze fra l’intelligente e svelto lavoratore nato 

in America e il forte e sano analfabeta sud-europeo si notano nella a 

lingua e nella igiene. La somiglianza di ambiente da luogo pero a 

somiglianza di risultati, e i figli del sud-europeo, se cosi fortunati da 

nascere e crescere negli Stati Uniti o nel Canada, provano la verita del- 

Passerto col diventare simili a tutti gli altri ragazzi del comune am- 

f biente. « Ogni immigrante sano ammesso nelle nostre terre é un gua- 

dagno per gli Stati e una perdita per 1’Europa ». 
« E straordinario come vi sia tanta gente che affetta di credere 

che Ellis Island sia uno sbocco attraverso il quale gli scarti europei 
vengono trasportati su barelle a ospedali gratuiti con abili dottori ed 

ih ae infermiere ; dove i peggiori criminali, accompagnati dalle relative con- 
| cubine e schiave bianche, sono condotti in salvo in qualche citta ame- 
he ricana per continuare a trasgredire le leggi a loro proprio profitto e 

a spese di cittadini americani. Riesce estremamente difficile alle per- 
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sone che sono al corrente del vero stato delle cose il sopportare pa- 

zientemente tali asserzioni, da persone cosi ignorant, poiché real- 

mente i fatti dimostrano il contrario di quanto viene affermato al 

riguardo ». 

Certo inconvenienti avvengono, a cui poche modifiche alle leggi 

esistenti potranno recar qualche riparo. Convien convincersi pero che 

essi sono in buona parte inseparabili dall’esistenza stessa del feno- 

meno, il quale rappresenta cid non di meno tale una benedizione na- 

zionale che sarebbe delitto e follia restringerlo od ostacolarlo in 

omaggio ad esagerazioni od a pregiudizi che non reggono alla prova 

d’una spassionata esperienza. «I fautori del mighoramento delle 

razze per mezzo della selezione sempre paragonano gli uomini agli 

animali od alle erbe; e cid denota soltanto la bassa opinione che essi 

hanno della maggioranza degli uomini. Essi deplorano sempre un pos- 

sibile, quasi inevitabile deterioramento della razza indigena per mezzo 

di cattivi innesti, e si ostinano a non vedere lo sviluppo e il progresso, 

apparenti ovunque, i quali senza dubbio dimostrano che tutte le razze 

europee posson essere assimilate ». 

Testimonianze tanto autorevoli non sarebbero del resto indispen- 

sabili a mettere in guardia anche un lettore straniero, e quindi meno 

competente, contro gli errori molto trasparenti di interpretazione che 

si celano nelle statistiche addotte a sostegno della tesi proibizio- 

nistica. 

L’Hall, per esempio, che é forse il pit. coscienzioso rappresen- 

tante di tale indirizzo, sceglie con molta abilita i dati che gli fan co- 

modo, astenendosi da quei colpi d’occhi d’insieme che formano un 

pregio del lavoro contrario dell’Austin. Il confrontare ch’egli fa, 

quanto a pauperismo e delinquenza, le masse straniere colle indigene, 

per dedurne la necessaria inferiorita morale delle prime, non Ci 

sembra serio. 

E’ risaputo che una popolazione immigrante, per la sua com- 

posizione rispetto alle eta ed ai sessi, per le condizioni precarie di 

vita, per il rallentarsi dei vincoli famigliari, offre sempre, nei primi 

tempi, un campo pit propizio allo svolgersi della criminalita, del 

vizio e della miseria. Ma questa verita vale per tutti i tempi e per tutte 

le razze, non @ privilegio di nazionalita o di categorie speciali . Dai 

dati dell’Hall stesso risulta che la proporzione di stranieri al totale 

degli indigenti era del 39,1 per cento nel 1860, quando la erandissima 

maggioranza degli immigranti era anglo-sassone 0 teutonica, e solo 

del 38,9 per cento nel 1890, allorché gia si accentuava l’invasione 

slava e latina (p. 464). 

Lo stesso pud dirsi degli altri indici di pervertimento, ove Sl 
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tenga conto soltanto della prima generazione. Certo 

americani del 1860 avessero dichiarati undesirables le falangi di lavo- 

ratori fuggenti le carestie irlandesi, 0 avessero considerati rifiuti 

pericolosi gli operat germanici, scandinavi ed inglesi, piu d’una fio- 

rente citta industriale sarebbe tuttora un piccolo centro agricolo 

sperduto fra le praterie e le foreste, ¢ 1 figli di quegli estranei, frater- 

namente ospitati, non fornirebbero oggi all’Unione la parte pil ope- 

rosa e pit intelligente della sua popolazione. 

Sulla teoria delle superiorita organiche di razze, corrispondenti a 

peculiari caratteri fisici di colore, di statura o di forma del cranio, 

nen occorre ripetere quanto osservammo parlando del movimento an- 

t-mongolico. Solo aggiungeremo che, dal punto di vista economico, 

una forte infiltrazione di popoli. per tradizione e attitudini prevalen- 

temente agricoli pud rivelarsi altamente profittevole in un paese cosh 

ricco di capitali e di terre, se con aiuti adeguati si sappia trarre par- 

tito dei preziosi elementi, che solo l’ignoranza e la mancanza di mezzi 

tengono agglomerati, in condizioni di ripugnante abbrutimento, nei 

pit infetti quartieri delle citta. | 

Quanto all’accusa del Walker rispetto all’azione deprimente del- 

Vimmigrazione sul quoziente di natalita, bastera ricordare la gran 

massa di dati raccolti dal Leroy-Beaulieu a sostegno della tesi da lui 

contrapposta a quella di Malthus: che la prosperita progrediente 

tende a ridurre di continuo le nascite in tutti i paesi pil civili e piu | 

democratici (4). Il fatto, che sembra incontestabile, anche se non Sl | 

vogliano accogliere tutte le conseguenze che ne deduce il geniale eco- | 

é pero che, se gli 

nomista francese, rimane affatto indipendente dall’esistenza in un 

paese di masse immigrate, e si accentua anzi tanto pil quanto mag- 

giore vi é il benessere delle classi operaie locali, quindi quanto minore 

é la concorrenza esercitata da estranei lavoratori. Nel caso speciale 

che ci occupa, del resto, basterebbe l’esempio dell’Australia, dove, 

, dalle leggi di esclusione in poi, la rata interna di natalita declina 

} precipitosamente (2), per far ritenere illusoria la speranza di indurre 

a maggior buon volere procreativo il proletariato locale collo sfratto 

dei competitori d’oltre oceano. 
nt} : soe 

+1 | Tutto sommato dunque , e se pure non si possano dichiarare 

FH privi di qualsiasi fondamento alcuni dei timori rispetto ai quali ci 

ci studiammo di esporre imparzialmente le opposte vedute, le incertezze 
1 a cui danno luogo e le obbiezioni che suscitano rimangon troppo nu- 

(1) fr. Trattato teorico-pratico di economia politica (trad. it.) in “ Biblioteca 

ai dell’Economista ,, s.° 4°, vol. II, pag. 777 e segg. 

| . ; (2) Cfr. The Economist, 1904, 11 marzo, n. 3159. 
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merose e troppo forti, perché sia lecito ritenere che le semplici con- 

siderazioni sanitarie, morali o politiche basterebbero ad alimentare, 

in un popolo positivo e pratico come l’americano, la corrente esclu- 

sionistica. 

Sono di giorno in giorno piu numerosi gli scrittori che, acco- 

gliendo le idee altra volta espresse dal Philippovich (1), esortano a 

delimitare nettamente le facolta arbitrarie dello Stato in tema di im- 

mugrazione, vietando l’accesso soltanto agli individui veramente peri- 

colosi per infermita o per vizio; o che, come recentemente miss Jane 

Adams, consigliano i loro concittadini a « non parlare con troppa di- 

sinvoltura degh immigranti, questa feccia dell’ Europa, pensando che 

i men colti ei men abili fra gli stranieri sono pit utili agli Stati Uniti 

che i piu istruiti, perché soltanto quelli consentono a lavorare la 

terra » (2). E, in fondo, il sentimento istintivo della parte pit illumi- 

nata dell’opinione pubblica di fronte alle domande di nuovi rigori 

rimane quello espresso dal dianzi ricordato sig. Roberto Wathchorn, 

commissario del porto di New York, in un’intervista col Dr. Salvy: 

« L’immigrazione ha fatto degli Stati Uniti una grande nazione. I] 

giorno in cui essa cessera di portarsi a questa volta il paese rimarra 

stazionario per qualche tempo, poi decadra precipitosamente » (3). 

Se, ci0 nonostante, la corrente ostile si mantiene viva e continua 

ad occupare cosi assiduamente di sé gli organi politici ed i consessi 

amministrativi, convien dunque cercarne le ragioni in un altro ordine 

di cause; quelle che nel fenomeno a noi pid importa indagare, perché 

piu direttamente si riferiscono al problema economico di cui impren- 

demmo lo studio. 

AUT 

Quando parliamo di obbiezioni d’indole economica non inten- 

diamo neppure alludere alla accusa, vecchio tema dell’oratoria da 

comizi, che denunzia dannosi e pericolosi gli stranieri per la ingente 

quota di ricchezza annualmente sottratta, sotto forma di risparmio 

e di rimesse, al patrimonio nazionale. Argomenti di tale tipo rara- 

mente si incontrano nella stessa letteratura di propaganda esclusio- 

nistica pit’ recente, essendo ormai convinzione diffusa che, ove pure 

(1) Cfr. “ On emigration from the european point of view , in Quarterly Journal 

of Economics, 1891, vol. V, pag. 507 e segg. 

(2) Citato in Savy, L’immigration aux Etats-Unis et les lois fédérales, pag. 160 

e sege. 

(3) Ibid. 
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gli immigranti inviassero in patria l’intiero loro guadagno, il paese 

che li ospita conserverebbe tuttavia un segnalato vantaggio, com- 

prando della forza di lavoro gia formata, le cui spese di alleva- 

mento e di educazione, fino all’eta produttiva, furono sopportate da 

altri (1). 

Ma determina per contro un’impressione incontestabile sull’opi- 

nione pubblica il misfatto ben pit grave che lor si addebita di de- 

primere con una concorrenza insostenibile i salari e il tenor di vita 

del proletariato locale. Come i gialli nell’Ovest, cosi nel resto del- 

l’Unione questi bianchi hanno a poco a poco scacciati i nativi dai me- 

stieri pit umili e richiedenti minor abilita tecnica, instaurandovi up 

livello di mercedi inaccettabile da uomini civili. 

Gli operai americani, osserva I. R. Commons, anche cogli scioperi 

non ottennero mai grandi vantaggi, perché, o furono sostituiti dal la- 

voro estraneo o videro gli stranieri approfittare del benefizio da 

essi ottenuto a costo di grandi sacrifici. Con una unanimitaé non mai 

vista prima, le unioni entrarono nel campo. politico ed ottennero le 

(1) Cfr., in proposito, i diligenti calcoli di C. F. Sprarz, “ What America pays 

Europe for immigrant labor , in North-American review, gennaio 1908. La questione 

del costo di produzione dell’emigrante fu ampiamente dibattuta in Italia da parecchi 

dei piu autorevoli cultori della scienza statistica, la maggior parte dei quali conclude 

che l’emigrazione, pur essendo un fenomeno inevitabile nelle condizioni attuali del 

nostro paese, rappresenta per noi, in senso assoluto, una notevole sottrazione di 

ricchezza. Cfr., per una lucida esposizione di tale punto di vista: E. Baronn, Prin- 

cipt di economia politica, vol. I. Roma, 1908, pag. 65 e segg. Tra le testimonianze 

americane in tal senso troviamo riportato, in un recente rapporto dell’ambasciata 

di Washington, un brano caratteristico di un editorial, comparso in uno dei piu 

diffusi e popolari quotidiani di New York: “ Falsamente viene proclamato dagli 

ignoranti che l’America é sfruttata perché il lavoratore italiano, ad esempio, viene 

qui, lavora, mette assieme un migliaio di dollari e poi ritorna in Italia. Ben venuti 

gli ttaliani e buon pro lor faccia il peculio sudato. Magari fosse di cinque mila, 

invece che di mille. Per ogni dollaro che J’italiano porta in Italia, egli lascia in 

America non meno di dieci dollari come frutto del suo onesto lavoro..... Tutti 

questi lavoratori, affluenti dall’antico continente, danno all’America la loro gioventt 

ed energia, e tutti i migliori elementi di attivita, arditezza, intelligenza accumulati 

attraverso secoli di evoluzione nelle terre native. L’America é la grande debitrice: 

essa é in debito col mondo intiero. L’America é costituita delle migliori energie 

delle antiche razze europee. Dobbiamo aver gratitudine e non meschina invidia ,. 
Piu autorevolmente sosteneva, di fronte al Congresso, la stessa tesi l’on. Bourke 
Cockran: “ Anche se l’immigrante inviasse od asportasse ogni dollaro da lui guada- 
gnato, lascierebbe agli Stati Uniti la ricchezza che sta a rappresentare il profitto 
fatto col suo lavoro. Cid che egli manda o porta al suo paese non costa nulla a 
nessuno ed é soltanto il residuo di cid che gli fu lasciato dopo che egli ebbe con- 
tribuito al vantaggio di tutti coll’accrescere il quantitativo di ricchezza dell'intiera 
comunita ,. Cfr. Hmigrazione e colonie, vol. III, parte 3* (1909), pag. 94 e segg., 140. 
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leggi contro i cinesi e contro il lavoro contrattuale e prepagato. Ma 

le leggi non bastarono. Con una minutissima divisione del lavoro, 

ignota ad altri paesi e resa possibile dalla perfezione del macchinario, 

i mestieri skilled furono polverizzati in mille semplici operazioni, 

accessibili agli stranieri unskilled. Impotente cosi a migliorare diret- 

tamente le sorti dei suoi membri, non meno che a strappare pili effi- 

caci leggi di protezione, l’unionismo americano si trova in condizioni 
assai peggiori di quello dei paesi dove gli industriali non possono 

ricorrere all’importazione di mano d’opera (1). 

Il protezionismo doganale, riconosce Pietro Leroy-Beaulieu, non 

sarebbe discaro alle masse, perché consente agli industriali di pa- 

gare dei forti salari. Non sempre pero essi lo fanno spontaneamente, 

onde occorre costringerveli collo sciopero; ed @ qui che interviene 

Vinfluenza particolare dell’immigrazione, la quale, oltre ad aumen- 

tare la quantita di mano d’opera offerta, fornisce operai che, per 

esser venuti dal di fuori, sono, al principio, poco esigenti. Molti 

scioperi ebbero, per tal causa, esito disastroso, bastando ormai a 

molte industrie, per l’ingente sviluppo d’un magnifico macchinario, 

una proporzione minima di lavoratori specializzati. Onde |’immi- 

grazione annientO veramente una parte dei vantaggi che le classi 

operaie si ripromettevano dal regime commerciale protezionistico, 

tenendo basse le mercedi e moltiplicando i disoccupati. Di qui l’odio 
inestinguibile contro lo scab, la « pecora rognosa » straniera (2). 

Fino a qual punto simile modo di vedere debba considerarsi con- 

sentaneo all’interesse bene inteso delle stesse classi operaie cerche- 

remo di porre in luce fra breve, richiamandoci a considerazioni di 

ordine men ristretto e temporaneo. 

Limitandoci per ora ad osservare quanto sia empirico sistema 

quello che piu volte trovammo adottato dagli esclusionisti di con- 
frontare il numero dei disoccupati esistenti nel paese col numero 

degli immigranti sbarcati per dedurne l’inutilita ed i danni della 

presenza dei secondi, non sappiamo trattenerci dal riferire per intiero 

uno stupefacente periodo dell’Hall, nel quale l’egregio autore ci for- 

nisce, con tutta ingenuita, la pit splendida confutazione che si possa 

sognare delle critiche d’ordine economico da lui e dai suoi pari 
rivolte al fenomeno migratorio: « In conclusion it may be said that 

the chief economic effects of immigration have been the settling of 

(1) Gfr. “ Causes of the Union-chop policy , in Publications of the American 

Economic Association. 3° serie, vol. VI, n. 1, febbraio 1905, pag. 140 e segg. 

(2) Cfr. * Le mouvement économique et social aux Etats Unis. Les syndacats 

ouvriers et la liberté du travail , in Economiste frangais, 1905, n. 16, (23 aprile). 
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the new portions of the country, the exploiting its industries more 
speedily than would otherwise have been possible, the development 
of the factory system, and stimulating the invention and use of ma- 
chinery requiring no great skill for its operation. Immigration has 
also resulted in the greater organization of industries and the strati- 
fication of society. All these things doubtless would have come to 
pass, sooner or later, vithout immigration but the influx of such large 
number of producers has probably hastened theyr advent » (po, 138) 

Che un cosi potente impulso dato all’evoluzione economica in 
una direzione nella quale classici e socialisti si accordano nel rico- 
noscere la via del progresso sia addotto a titolo di demerito &@ cosa 
perfettamente logica nell’ Hall, il quale rimpiange. poco prima l’aurea 
eta della piccola industria famigliare, quando non v’era bisogno di 
lavoratori addetti alle pit umili occupazioni, perché queste venivan 
esercitate non di rado dagli stessi cittadini intellettualmente piu 
eletti, e, restando ignota la divisione del lavoro, si vedeva Emerson 
applicarsi alle pit modeste opere manuali e i fondatori della gran- 
dezza americana ritemprarsi nella salubre ed operosa fatica dei 
cami (pt 122). 

Lidillico quadro pero di questa societa migliore ben poco ha 
che fare col lato economico del problema che ci interessa, né 1’es- 
serne usciti pud ad ogni modo imputarsi all’alterazione di equilibrio 
prodotta dall’invasione straniera, dacché si tratta di fenomeno uni- 
versale, forse anche deplorevole dal punto di vista etico (su cid non 
é compito nostro discutere), ma incontestabilmente apportatore di 
un formidabile aumento nella potenza produttiva del globo e nella 
ricchezza di cui dispone l’umanita. 

Se i nemici dell’immigrazione avessero potuto dimostrare che 
essa conserva in sé stessa per pill generazioni o sviluppa nella societa 
che la riceve dei caratteri degenerativi, cid avrebbe, anche da un lato 
strettamente economico, una grande importanza, perche, sarebbe 
grave errore trascurar di tener conto delle diminuzioni di efficienza 
produttiva che cattive condizioni sanitarie ed igieniche o un disa- 
giato tenor di vita esercitano, dopo un certo tempo, sopra una popo- 
lazione lavoratrice. 

L’invocata prova sembra pero, da questo lato, totalmente man- 
cata, ché troppi veramente sono i fatti insorgenti a contraddirla. 
Onde anche questa volta, come nel caso dei gialli, non rimane in 
piedi in realta se non una questione di concorrenza di classi, suf- 
ficiente a tener in vita, con molti ragionamenti speciosi, una formida- 
bile agitazione interna, ma inetta a raggiungere, di fronte all’opinione 
mondiale, l’evidenza di dimostrazione che si é proposta. 
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Qui, non meno che in Australia, il protezionismo operaio procede 

indissolubilmente congiunto al commerciale; @€ un compenso che 

chiede il proletariato per le tariffe che, aumentando i profitti dei 

capitalisti, rincarano al tempo stesso le sue sussistenze. 

I programmi elettorali del partito repubblicano hanno piu volte 

insistito sull’ingiustizia di difendere gli industriali contro le merci 

estere mentre si lascia i’operaio esposto alla concorrenza del lavoro 

estero (1). E, anche recentemente, un ordine del giorno votato dalla 

legislatura dell’Ohio, ammetteva come evidente « che il regolare |’im- 

migrazione straniera é un necessario completamento della revisione 

delle tariffe, un elemento essenziale nella protezione degli ameri- 

cani da una rovinosa concorrenza da parte di mano d’opera a buon 

mercato, permanente ostacolo agli sforzi che |’America compie per 

stabilire una democrazia industriale americana »; onde « una tariffa 

protettiva disgiunta da un adatto regolamento dell’immigrazione é 

quasi un travestimento del problema industriale » (2). 

Anche in questo caso dunque, come d’altronde é regola costante, 

un protezionismo ne genera un altro, che a sua volta ha mestieri di 

rendersi sempre pill rigoroso e piu complesso per mantenere la pro- 

pria efficacia. Le barriere doganali, alla cui ombra posson sorgere e 

prosperare i giganteschi monopoli dei trusts, devon logicamente ser- 

vire ad assicurare agli operai una parte degli esagerati profitti estorti 

ai consumatori, senza di che troppo apparirebbe esoso lo sfrutta- 

mento a vantaggio d’una sola classe‘ K’ noto che i capi del movi- 

mento operaio americano vedono con occhio abbastanza favorevole 1 

trusts, appunto perché stimolano i lavoratori a sindacarsi fortemente 

e perché sembran preparare un avvenire di interessata pacificazione, 

nel quale sindacati operai e capitalistici, ugualmente bene organiz- 

zati, si intenderanno per mantener salari e prezzi di vendita larga- 

mente rimuneratori, come la soluzione di parecchi conflitti tra le 

due forze rivali da ragionevol motivo di sperare e prevedere (3). 

Se un compromesso simile potra concludersi riguardo ad ina- 

sprimenti ulteriori della legislazione anti-migratoria, sara comple- 

tato il cerchio di artificiale monopolio eretto dal protezionismo a 

tutto danno del consumatore, cioé del popolo americano. 

(1) Cfr. Hatt, Immigration, pag. 340. 
(2) Cfr. Boll. emigr., 1909, n. 6. / 
(3) Cfr. P. pe Rousizrs, Les syndacats industriels“de Preducteurs en France et a 

Vétranger. Parigi, 1901, pag. 101. Allo stato attua (AGttavia, la concentrazione capi- 

talistica sindacata sembra abbia ancora per effetto, nel suo complesso, di aumentare 



CAPITOLO-N. 

La politica dell’immigrazione 

nelle vecchie societa europee. 

Le tendenze contrarie al lavoro estero, sorte e sviluppate, come 

vedemmo, nei grandi territori oltre oceanici di colonizzazione, accen- 

nano da alcun tempo a propagarsi negli stati d’Europa e del bacino 

mediterraneo, dove il principio del libero trasferimento non resistette 

all’ingigantire delle correnti migratorie. 

Non ci dilungheremo su quelli di tal provvedimenti che hanno 

scopi incontestabilmente politici. In Tunisia, per esempio, la que- 

stione dell’immigrazione si collega indissolubilmente con quella del 

predominio nazionale del popolo protettore, il quale non riusci finora a 

mandare nella bella colonia se non dei soldati e dei funzionari e non 

pud contemplare senza inquietudine il moltiplicarvisi spontaneo del- 

elemento italiano. E’ ovvio quindi che, se anche 1’accesso alla reg- 

genza non é sottoposto che a poche formalita di polizia e di stato 

civile (passaporto e certificato penale) (1), ’interpretazione delle cau- 

tele avvenga con criteri abbastanza restrittivi, e non infrequenti sian 

le ingiustizie di cui si lagnano i nostri emigrati d’ogni classe ogni 

volta che sorga tra essie i francesi un qualsiasi conflitto di interessi : 

scuole, licenze d’esercizio, appalti + Ma esula sempre da tali misure 

Vintento di protezione economica a favore del proletariato francese, 

troppo debole di numero perché gli stessi chauvins additanti la mi- 

anziché di diminuire l’efficienza della concorrenza estera a danno della mano d’opera 

nazionale. Cfr. C. Cassoua, I sindacati industriali. Bari, 1905, pag. 301 e segg. Parecchi 

esempi perd potrebbero gia citarsi di accordi tra trusts industriali e unioni operaie 

a sostegno del protezionismo e a danno dei consumatori. 

(1) Gfr. T. Carcerti, “La Tunisia e lemigrazione italiana , in Emigrazione 

Colonie, 1906, vol. II, pag. 297 e segg. 

\ \n 
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naccia del pericolo siciliano possano sognare di ritenerlo sufficiente 

alla messa'in valore graduale delle ricchezze del protettorato (1). 

Ben diversamente pero si presentano le cose in Francia, che fu 

il primo. paese del vecchio mondo nel quale il problema della con- 

correnza estera al lavoro indigeno sia stato nettamente proposto al- 

Vopinione pubblica, cagionando i pitt appassionati dibattiti, e dove 

correnti di idee contradditorie e misure diametralmente antitetiche 

sian nate dall’opposto punto di vista con cui la presenza degli stra- 

nieri viene, da contrarie parti, considerata. 

Mentre infatti la legislazione civile pare dominata dalla preoccu- 

pazione di supplire al troppo tardo incremento della popolazione, as- 

similando ad essa, per effetto automatico della legge, il maggior nu- 

mero possibile di stranieri (legge 26 giugno 1889), nella legislazione 
economica prevale lVidea pit grettamente protezionista del lavoro 
nazionale (2). Ed il progredire insensibile di questo spirito gelo- 
samente nazionalistico, che, pur non ottenendo di esprimersi in siste- 
matici istituti di esclusione del tipo transoceanico, é riuscito a com- 
penetrare di sé l’intiero corpo della legislazione sociale della terza 
repubblica e minaccia di estendersi vie meglio sotto la pressione 

assidua delle forze operaie organizzate, ci offre una delle manifesta- 
zioni piu caratteristiche dell’universale fenomeno, la cui fisionomia 
subisce, dall’indole tradizionale dei popoli e dalla struttura econo- 
mica delle societa, cosi radicali modificazioni. 

Quando, scrive il conte Tornielli, i principi della scuola liberale 
furon qui soppiantati dal protezionismo, la malevolenza naturale che 
sempre e dovunque inspira il possibile competitore, la quale, nel 
sistema della libera concorrenza, non trovava appoggio, prese forma 
di dottrina, affermandosi nella formula della protezione dovuta dallo 
Stato al lavoro nazionale (3). Nel parlamento, uno dei primi tentativi 

(1) Per le stesse ragioni in Algeria (dove non hanno applicazione norme costanti 
rispetto all’impiego di stranieri in opere pubbliche, rimanendo la questione regolata 
dal beneplacito dei singoli uffici) i decreti del governatore Laferriére, che riservavan 
quasi esclusivamente ai francesiilavori pagati dallo Stato, dovettero esser pressoché 
subito revocati, perché il municipio di Bona, appaltando nel 1901 alcune opere 
edilizie, si vide costretto ad autorizzare nel capitolato l’impiego del 90 °/, di brac- 
cianti e 75 °/. di muratori stranieri. 

(2) Cfr. Torwieti1, “La Francia e l’emigrazione italiana , in Emigrazione e 
colonie, 1906, vol. I, parte 1°, pag. 168. 

(3) Nel progetto di legge degli on. Dérouléde, Gauthier de Clagny, Castelin e 
Millewoye, si calcolava a 1.500.000 il numero degli stranieri lavoranti in Francia 
per 250 giorni dell’anno, con un salario medio di fr. 2,63 al giorno, il che dava un 
totale di 986.250.000 fr. di mercedi, che si dicevan ingiustamente sottratte al gua- 
dagno degli indigeni. 

10. — Praro. 
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di dare corpo all’esigenza nuova si rivela nel 1884, con la proposta a 

Pradon di colpire l’operaio straniero con una tassa di soggiorno. | 

Nelle successive sessioni, ben 38 progetti di iniziativa parlamentare : q 

vennero presentati, tutti con l’identico scopo (1). La stessa preoccu- | 

| 
| 

pazione domina la mente del legislatore, che da quel momento, in a 

' tutti i provvedimenti relativi al lavoro, dimostra l’intensita di simile 7 

preconcetto. Le teoriche socialistiche influiscono sul movimento legi- 

slativo incominciato con il favore del protezionismo, ma senza alte- 

rarne il carattere. L’accoglienza dello straniero, secondo le tendenze 

internazionaliste, resta lettera morta per la massa popolare francese; | 

che, nelle conquiste gia fatte, fonda le pit prepotenti esigenze e le 

impone alla classe capitalistica. Le prime proposte dirette contro i | 
lavoratori stranieri non superano le procedure preparatorie, davanti | 

i le commissioni arbitrali; ma, a grado a grado, |’influenza dell’am- 

i biente popolare pesa sulle assemblee legislative. 

Una commissione parlamentare chiamata ad esaminare le varie 
ii proposte chiuse l’opera sua con il progetto che divenne la legge 
| 8 agosto 1893 sul soggiorno degli stranieri e la protezione del lavoro 

nazionale, un complesso di misure di polizia, con cui fu imposto allo 
straniero esercente una professione, un commercio od un’industria 

Pobbhigo di immatricolazione col pagamento d’una tassa, fu vie- 
tato Pimpiego degli sprovvisti dell’analogo certificato, e furono com- 

i, minate pene pecuniarie e l’espulsione ai trasgressori. 
i La spinta ormai data non si arresta, né giungono a frenarla le 

, proteste e le energiche opposizioni dei ministri degli affari esteri che . 
4 si succedono al potere. L’iniziativa parlamentare non é esaurita. a 

Sempre nuove proposte riportano dinnanzi alle camere i medesimi a 
concetti. Yves Le Febvre, scrittore socialista, classifica i promotori di : 
questi progetti in due categorie: quella di coloro che si ispirano ai 
principi protezionisti, e quella che fa appello il piu sovente alle basse 
passioni demagogiche 0 chauvinistes. Nell’una e nell’altra categoria 
egli distingue coloro che mirano a colpire gli operai stranieri con 
una tassa militare, e quelli che vorrebbero si imponesse una tassa 
di soggiorno, da pagarsi tanto dall’operaio che dal padrone. I pro- 
posti rimedi non piacciono perd al partito socialista francese. Il 
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(1) Cfr., per l’elenco di tali progetti, V’allegato F. della Relazione Tormie.u. Tra 
le proposte merita speciale ricordo quella del progetto MicHe.in (1897), che vor- 

} rebbe impedire ai naturalizzati ed ai loro discendenti fino alla 4° generazione di 
coprire qualsiasi carica civile o militare e di contrarre matrimonio con ufficiali o 
funzionari di certe categorie. 
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Le Febvre li respinge tutti, tanto in vista delle difficolta internazionali 

che ne scaturirebbero, quanto in considerazione del « carattere retro- 

grado e miserabile di provvedimenti che condurrebbero allo stabili- 
mento delle muraglie della Cina fra i popoli ed alla esasperazione 
delle pit odiose passioni ». Egli pretende risolyere la questione do- 
mandando, nel nome del proletariato organizzato, che si fissi per 
legge il salario minimo. Si tratta, non di combattere l’immigrazione 
in sé stessa, ma soltanto in quanto essa é causa di deprezzamento dei 
salari. « Quando sia stabilito e mantenuto il salario nella misura nor- 
male necessaria alla vita, l’immigrazione, pur rimanendo libera, si 
regolera sui bisogni dell’industria e dell’agricoltura e non su quelli 

fittizi, che la concorrenza e la speculazione creano ». 
Per quanto discordi nei mezzi, protezionismo e lotta di classe 

convergon cosi le loro forze nella guerra allo straniero; e, dal marzo 
1902 (data del rapporto Tornielli) in poi, i disegni di esclusione si 
moltiplicano (1), senza riuscire tuttavia a recar in porto una legge 
protettrice veramente organica, corrispondente ai voti delle masse 
popolari. 

Allo scopo pero cui non si osava direttamente mirare, anche per 
considerazioni d’indole internazionale, si tentd giungere con strata- 
gemmi meno apparenti; e ne nacque un grandissimo numero di clau- 
sole, dissimulate e quasi incidentali, inserite in leggi di carattere 
diverso, ma formanti, nel loro complesso, un tutto coordinato e lo- 
gico, ispirato ad un indirizzo schiettamente ostile, dal quale la condi- 
zione giuridica dell’immigrante risulta menomata sostanzialmente 
non meno di quanto avvenga, per altre vie, nei paesi apertamente 
proibizionisti. 

Una delle disposizioni pit gravi é quella del decreto 10 agosto 
1899, che limita al 10 per cento il consentito concorso della mano 
d’opera straniera nei lavori eseguiti per conto dello Stato, delle 
provincie, dei comuni e degli istituti e stabilimenti pubblici. Agh ap- 
palti di tali lavori non posson prender parte se non imprenditori che 
sian cittadini francesi o societa costituite tra operai francesi, nelle 
quali non sia rappresentato l’elemento straniero (decreto 4 giugno 
1888, interpr. dal parere Cons. di Stato 27 giugno 1889: legge 29 
luglio 1893). Analoghi divieti colpiscono gli estranei rispetto all’e- 
sercizio del diritto di pesca sulle coste francesi ed algerine. 

(1) Cfr., per l’esposizione critica di tali progetti: L. Marcuettl, “ L’emigrazione 
italiana in Francia e i pericoli che le sovrastano , in Giornale degli economisti, 
vol. XXVIII (1904), pag. 137 e segg. 
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Un criterio sistematico di differenziazione a base di privilegio na- 

zionale ispira poi costantemente Vintiera legislazione sociale. La 

legge 21 marzo 488% che riconosce 1 sindacati professionali non 

ripete la disposizione di quella sui probivirl (1853), dichiarante non 

poter gli stranieri esser elettori ne eleggibili (art. 6). Essa ordina 

pero che debban esser francesi coloro che del sindacato hanno |’am- 

ministrazione o la direzione famptine 4) Cittadini francesi devon esser 

parimenti gli arbitri e i delegati nominati a termini della legge 27 

dicembre 1892 sulla conciliazione e Varbitrato in materia di conte- 

stazioni collettive fra padromi e operai (art. 15). Benche la legge 

20 luglio 1886, relativa alla Cassa nazionale delle pensioni per la 

vecchiaia, riconoscesse la quasi parita di trattamento allo straniero 

{ 
nel godimento dei soccorsi e delle pensioni (art. 11 e 14), nei consigh 

delle societa di soccorso pel minatori, riordinate colla legge 19 giu- 

gno 1894, i soli francesi sono elettori ed eleggibili (art. 11); ed il 

regolamento 25 luglio 1894 per Vapplicazione di quest’ultima legge, 

vieta agli stranieri di far parte delle commissioni arbitrali (art. 13) 

e di esser mandatari collettivi (art. 29). Eppure i versamenti padro- 

nali si fanno nella misura del 4 per cento del salario degli operai, 

qualunque sia la loro nazionalita, e il_prelevamento che l’operaio su- 

pisce della meta di tale versamento colpisce lo straniero al pari 

dell’indigeno (art. 2, 6). Non é@ diverso lo spirito che informa la 

legge 1° aprile 1898 sulle societa di m. s., l’amministrazione @ 

direzione delle quali possono esser affidate soltanto a francesi. Per 

mera eccezione si concede che alle societa di m. s. formate tra Citta= 

dini esteri possan preporsi degli stramieri; ma all’esistenza di tali 

enti occorre, caso per caso, un’autorizzazione, sempre revocabile 

(evar en) 

La legge 9 aprile 1898 e una serie di disposizioni complementari 

dei due anni seguenti han regolata la responsabilité degli infortuni 

sul lavoro. Ma, anche in essa, é riservato agli stranieri un tratta- 

mento speciale, poiché l’art. 3 prescrive che, ove essi cessino di risie- 

dere sul suolo francese, non riceveranno per indennita che un capitale 

uguale a tre volte la rendita loro assegnata, e che i rappresentanti 

di un One straniero non riceveranno alcuna indennita se, al mo- 

Ke ok ee Fara eae sul suolo francese. Parimenti 

che organizza 1 consigli del taece ps ee oe : oo on 

lendo pure che ad sens i fear ae eae eee oe 
ne aa ee : gati ope concorran soltanto gli 

di aun one tae ye cree ake He ue te a 
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} aggiunge un’altra eccezione, negando 
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alle societa composte in maggioranza di stranieri od aventi ammini- 

stratori d’altra nazionalita la guarentigia accordata alle altre, di non 

poter mai esser disciolte altrimenti che per decisione dell’autorita 

giudiziaria (art. 12). Distinzioni importanti fra nazionali ed estranei 

si riscontran pure negli ordinamenti diversi con cui si dettaron nuove 

norme alla cooperazione agraria (1). 

Coll’allargarsi dunque della legislazione sociale, si accentua la 

tendenza a creare per lo straniero un trattamento speciale e si elabora 

a suo danno tutto un diritto di eccezione, che rappresenta un deciso 

regresso in confronto a quell’ospitale concetto di uguaglianza o al- 

meno di equa reciprocita verso cui parve un istante ayviarsi la civile 

elaborazione del diritto delle genti. 

La Francia radico-socialista non differisce notevolmente in cid 

dalla Francia conservatrice; e il nazionalismo militaristico e reazio- 

nario fa lega volentieri colla democrazia rivoluzionaria quando la 

questione dei salari puo vestirsi di pretesti patriottardi. Unite a di- 

fesa delle formidabili tariffe doganali che isolano il mercato fran- 

cese, tutte le forze della protezione non possono se non convergere 

altresi a tutela delle mercedi operaie, traducendo in provvedimenti 

legislativi gli scoppi impulsivi d’odio e di vendetta plebea che bagna- 

rono tanto spesso di sangue straniero i porti ed i cantieri di 

Francia (2). 

Unico ostacolo finora alla spinta formidabile, unica barriera alle 

clamanti pretese la necessita ineluttabile d’una abbondante mano 

d’opera per la vita economica nazionale. Fino a quando pero possa far 

argine all’irrompere delle scatenate passioni questa tenue diga di 

buon senso non é facile prevedere, se si pensa in quale misura |’anima 

francese riproduca anche oggi, nelle sue manifestazioni collettive, gli 

(1) In materia di infortuni qualche miglioramento ottennero gli stranieri colla 

legge 31 marzo 1905; ma essi rimangono esclusi dai benefici delle altre assicurazioni 

di cui si stanno elaborando i progetti. Le convenzioni internazionali (tra cui quella 

franco-italiana del 15 aprile 1904) han temperate in piccola parte, ma non soppresse, 

le ineguaglianze di trattamento. Un largo studio di questa legislazione e della rela- 

tiva giurisprudenza fu fatto dal dott. I. Martin, De la situation des ouvriers étrangers 

en France au point de vue des assurances ouvrieres. Chalons sur Marne, 1909. 

(2) * Il lavoro degli stranieri in Francia, scrive il TornieLii, 6 pure minacciato 

di nuove incertezze e di nuovi danni dalle organizzazioni occulte. Se all’ingiunzione 

di congedare tutti o parte degli stranieri resistono i padroni, la cacciata a viva forza 

& deliberata e tosto eseguita. Di tali prepotenze a cui soggiacciono gli impresari e i 

direttori dei lavori si hanno frequenti esempi ,. Cfr. La Francia e Vemigrazione 

italiana, pag. 71 e segg. 
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impulsi dell’intolleranza persecutrice, che, in altri tempi, non curd 

di pagare colla rovina di fiorenti industrie la cacciata degli Ugo- 

notti (1). 

II. 

Dopo la Francia, la Svizzera é forse il paese d’Europa a cui si 

volgon in maggior copia, benché con intenti ancor meno stabili, le 

falangi del lavoro trasmigrante. E i pit illuminati uomini di stato e 

di scienza elvetici riconoscono la parte ingente rappresentata, nello 

sviluppo economico del paese, da questa grande fiumana di preziose 

forze. Cid nonostante perd Vostilita agli stranieri trova anche qui 

concordi le due pitt opposte classi di persone : gli operai, per le solite 

ragioni di concorrenza; e gli amatori dell’ordine, per le tendenze 

sovversive che si attribuiscono all’elemento avventizio. Onde due 

categorie ben distinte di provvedimenti, economici gli uni, polizie- 

schi gli altri, convergenti in definitiva al risultato di rifiutare allo 

straniero il godimento del diritto comune. 

(1) L'ultima manifestazione di questo protezionismo si ebbe nella proposta del- 

lon. Lebrun (25 febbraio 1910), di render pit rigorosa l’applicazione della tassa di 

soggiorno agli stranieri. L’impressione prodotta in Italia dal preannunciato prov- 

vedimento fu forse esagerata; e il parlare, come si fece, di violazione del trattato 

di lavoro esistente, ispirato al principio della reciprocita quanto alle leggi sociali, 

altro non prova se non la ignoranza che domina tra noi rispetto alle condizioni 

reali dei nostri emigranti. Sta in fatto che gli operai stranieri i quali rimangono 

oltre un anno nello stesso luogo gia pagano regolarmente la tassa di soggiorno; il 

Lebrun vuole soltanto che abbian a pagarla anche quelli che finora riuscivano a 

sottrarvisi grazie alle lentezze dell’amministrazione fiscale. La misura non manche- 
rebbe tuttavia di recare un danno rilevante agli emigranti temporanei veri e propti, 
che non vengon in Francia se non per pochi mesi, e che sono assai di pit di quanti 
risultino dalle statistiche. Una clausola veramente aggressiva sarebbe poi quella 
(pure inclusa nella proposta), di considerar come immigranti e costringer a pagar 
le tasse anche i numerosi operai belgi che vareano ogni giorno il confine per lavorar 
nelle miniere o nelle fabbriche francesi, ritornando la sera a casa loro. Ad ogni 
modo l'importanza del progetto é pit indiziaria che reale; come fu specialmente 
sintomatico il favore concorde con cui governo ed assemblea lo accolsero. Tra noi 
esso forni occasione a dibattiti circa la tendenza proibitiva, che il Coxarannt, tra 
gli altri, criticd vivacemente, mostrando come essa si trovi in stridente contrasto 
coi pitt vitali interessi economici e demografici della Francia. Cfr. “ Protezionismo 
improvvido francese , in Ragione, 1° marzo 1910. Vero @ che non mancarono tra 
noi quelli che non seppero vedere nel fatto se non un’ottima occasione per invo- 
care Sap Enesseite contro gli impiegati stranieri di commercio, di banca, di industria, 
che “ invadono il mercato italiano ,! 
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Pochi, per dire il vero, furono finora i primi. La politica sinda- 

cale, ispirata ai sentimenti che pit d’una volta provocarono fra i 

lavoratori indigeni e gli estranei collisioni sanguinose, non cessa di 

premere sull’indirizzo legislativo federale e cantonale, per ottenere 

che sian posti ostacoli ed aggravi ai competitori stranieri; e non v’ha 

sciopero del proletariato locale in cui non si trovi scritta in prima 

linea simile rivendicazione. Soltanto da poco tempo pero l’agitazione 

ha raggiunto lo scopo di escludere l’elemento forestiero da alcuni 

lavori governativi (1). Nel campo dell’ordine pubblico invece, le mi- 

sure progressivamente adottate hanno ormai raggiunto un tal grado 

di severita da far ritenere la Svizzera una delle nazioni nelle quali 

la libertad personale dello straniero é soggetta a limitazioni piu arbi- 

trarie. 

L’individuo di altra nazionalita che viene in Isvizzera é obbli- 

gato anzitutto a munirsi d’un « permesso di dimora o di soggiorno », 

che viene rilasciato per un periodo di 1 a 12 mesi, previo pagamento 

d’una tassa che va da un minimo di fr. 0,50 nel cantone di Appen- 

zell, a un massimo di fr. 20 nel Ticino. Tale documento, che, non 

essendo rilasciato se non dietro presentazione di carte comprovanti 

la identita e moralitaé personale, serve ad eseguire una prima sele- 

zione, rimane per di piu revocabile in conformita dell’art. 45 della 

costituzione federale, il quale dispone: « I] permesso di dimora puo 

esser ritirato a coloro che, in seguito ad una condanna, non godono 

dei diritti civili; a coloro che son stati puniti per delitti gravi; e a 

coloro che cadono in modo permanente a carico della beneficenza 

pubblica ». Ed @ ’applicazione di questo articolo che da luogo al piu 

sfrenato arbitrio a danno degli stranieri, ai quali la procedura som- 

maria seguita nelle espulsioni non consente la menoma garanzia 

giuridica; e cid specialmente per essere tali pratiche affidate alle 

polizie cantonali, senza intervento federale e senza controllo delle 

autorita giudiziarie. 

Cosi avviene che, in certe parti della federazione, 1 gendarmi 

perlustranti il confine hanno piena facolta di respingere, a lor esclu- 

sivo talento, gli immigranti pil poveri, senza che agli infelici sia 

aperta la via di ricorso a qualsiasi autorita. E cosi poterono avve- 

rarsi i fatti veramente inauditi di prepotenze brutali usate dalla 
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(1) Pit volte, specialmente in occasione di conflitti cogli indigeni o di attentati 

anarchici, la stampa svizzera pili accesa fece violente campagne contro gli stranieri 

(italiani), dipingendoli come il flagello del paese. Tutto un piano di difesa a base 

di barriera protettrice troviamo poi esposto, fin dal 1898, in Kuxne, Les étrangers 

dans le Canton de Geneve, pubblicato a Ginevra. 

Le ne ered 



. es : mp: tn tii A a . 2 
tN a RN oe - ~ - = = = - =" — . 

% a ; 
i : ; 

— 152 — 

polizia ad operai stranieri, in occasione di scioperi non da essi pro- 

vocati e condotti (4). 

' Se simile condizione ex-lege, che spesso li rende i capri-espiatori a 
ey 5 wees Gee 10 ic 3 

i | dei comuni o degli altrui conflitti, valesse almeno a diminuire, a pro , 

degli immigranti, le antipatie del proletariato locale, si potrebbe ray- 

| visare in cid un non spregevole compenso. Ma, lungi dal migliorarne 

moralmente le sorti, la supina dipendenza in cui si trovano di fronte — 

alle autorita non fa che nuocere al concetto che degli stranieri si 

forma la popolazione operaia indigena, che non cessa di chiedere a 

gran voce privilegi protezionistici. Onde per due correnti opposte si : 

A alimenta la tendenza che tanto crudelmente smentisce la fama di iam 

a ospitalita della libera Svizzera. 

Criteri assai pit liberali ispirano la legislazione germanica in tema 

di immigrazione lavoratrice. Avocato all’impero, dall’ articolo 4 

| della Costituzione, il diritto di regolare l’accesso dei forestieri in 

tutto il territorio federale, non si é addivenuto finora ad alcun proy- 

HY vedimento preventivo generale contro di essi, Rimane integro sol- | 

| tanto, nei singoli Stati, il diritto dell’espulsione individuale, del quale ‘ 

le loro polizie usano, a dir il vero, inesorabilmente, senza che spesso i 

sia accordato a chi non abbia la nazionalita tedesca il ricorso in | 

: 
I 

a via amministrativa contro la misura che lo colpisce (§ 30 della legge 

i’ prussiana 30 giugno 1883 sulla organizzazione amministrativa). Ma 

non pare che simile severita abbia intenti anche indirettamente pro- 

tettivi, che sarebbero in opposizione cogli indirizzi finora rivelati 

| dalla politica imperiale, i cui atti sembrano ispirarsi alla piena co- 

scienza della utilita degli stranieri allo sviluppo industriale del paese. 

Seopi tutt’altro che favorevoli al migloramento dei salari del- 

Poperaio indigeno dimostran pure, checché da altri siasi detto, le 

famigerate Carte di legittimazione prussiane, create con |’ordinanza * 

del 21 dicembre 1907 per servire nei riguardi degli immigranti au- a 

striaci e russi, ma estese alle altre nazionalita da parecchi nuovi 
i decreti dei due anni successivi. Consiste il richiesto documento in un 

H fogho, rilasciato da appositi funzionari dietro pagamento d’una 

{ tassa di 2 mk., nel quale viene indicato, colle solite generalita di qual- 

siasi passaporto, anche il nome e il domicilio dell’imprenditore presso 
| cul si lavora e la durata del lavoro stesso. Per cambiare impiego : 
| occorre la ratifica della polizia, la quale @ in facolta di rifiutarla 
it quando il licenziamento avvenga senza il beneplacito del padrone 0 
1 ; quando questi abbia motivo di lagnarsi dell’operaio. Quale terribile 

: (1) Cfr. E. De Micuents, “ L’emigrazione italiana in Svizzera , in Boll. dell’ emigr., 
4 1903, n. 12, pag. 44 e segg. 
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arma cid costituisca nelle mani degli imprenditori, abitualmente fa- 

voriti dalla polizia e dal landrat, che giudica in grado d’appello, non 

@ chi non veda. All’operaio cui si neghi la trascrizione del cambia- 

mento non resta che ritornare all’antico padrone od ayviarsi, manu 

militari, al confine. 

Le ordinanze han revocato, certo incostituzionalmente, la legge 

42 ottobre 1867, che disponeva non fosse obbligatorio il passaporto 

per l’ingresso ed il soggiorno sul suolo prussiano. Esse costituiscon 

incontestabilmente una misura ingiusta.ed odiosa verso l’elemento 

straniero. Ma non percid i loro scopi posson ritenersi in alcun modo 

ispirati a benevolenza verso il proletariato indigeno nella sua lotta 

contro la concorrenza estranea per la conquista o il mantenimento 

di alti salari. Ben lungi da cid esse mirano a legar l’operaio ad un 

contratto di lavoro, ponendolo a discrezione del padrone, con cid 

fornendo a quest’ultimo un docile e formidabile strumento di difesa 

contro le maestranze locali. 

Chi ha visto a Mislowitz, a Kattowitz o negli scali renani come 

si fanno le carte di legittimazione non pud nutrire dubbi al riguardo. 

La arrivano settimanalmente migliaia di operai. e si rifugiano a 

eentinaia in baracche di legno appena riparate dalla neve; e, ignari 

quasi sempre della lingua, delle condizioni del mercato del lavoro, 

Si iscrivono presso il padrone che trovano e accettano qualunque 

condizione. I grandi proprietari della Prussia li assoldano a masse 

e li spediscono in treni speciali nei loro latifondi, dove lavorano ac- 

canto agli operai tedeschi, che li odiano e li disprezzano. Se poi col 

tempo s’accorgono che il padrone ha abusato di loro e cercano di 

eambiare, allora interviene la polizia, onnipotente regolatrice delle 

cose prussiane, la quale nega quasi sicuramente la trascrizione e la- 

scia il lavoratore nel bivio, o di assoggettarsi allo sfruttamento o di 

rimpatriare. 

L’arbitraria misura dunque, ben lungi da rispondere comunque 

all’interesse delle classi operaie tedesche, non é che un espediente di 

oppressione capitalistica. 

Ogni criterio protettivo del lavoro nazionale esula non meno evi- 

dentemente dalla legislazione speciale anti-polacca regalata alle pro- 

vincie orientali. Per preoccupazioni d’ordine esclusivamente politico, 

Ventrata dei manovali polacchi nella Posnania fu vietata fin dal 1886, 

quando vennero pure rinviati alle loro case quelli che gia si trova- 

vano sul suolo tedesco, senza che le sollecitazioni dei proprietari agri- 

coli bisognosi di mano d’opera valessero a smuovere il governo di Ber- 

lino da una linea di condotta collegata coi suoi piani di spietata ger- 

manizzazione di quelle infelici regioni. 
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Intenti economici invece si debbono riconoscere alle leggi ed ai 

decreti 6 maggio 1892, 27 maggio 1893, 8 ottobre 1893 e 26 febbraio 

1905, con cui si vieta l’ingresso agli immigranti russi, ove non pre- 

sentino un biglietto di passaggio per le Americhe acquistato da qual- 

cuna delle compagnie di navigazione tedesche. Benché simili provve- 

dimenti rechino a motivazione ufficiale la necessita di preservare la 

societa germanica dai torbidi o degradati elementi provenienti dai 

domini moscoviti, essi mirano in realta a risarcire la marina nazio- 

nale dei danni che le reca il progressivo diminuire dell’emigrazione 

indigena, assicurandole il trasporto delle turbe di russi che, per ra- 

gioni geografiche, si trovan costretti ad attraversare l’impero (1). 

Anche nel decretare tali arbitrii pero, non risulta che lo speciale 

interesse dei lavoratori nazionali sia stato preso in considerazione. 

Sono misure che logicamente si connettono all’indirizzo generale della 
politica dell’impero, inteso ad appoggiare con ogni mezzo lo sviluppo. 
delle industrie tedesche, alla prosperita delle quali la presenza di 
un buon numero di stranieri é ritenuto indispensabile, anche contro 
il tornaconto immediato delle masse operaie. Se anticostituzionali 
decreti sanciscono vessazioni, prepotenze, soprusi, cid & unicamente 
per assicurar l’ordine, per guarentire la docilita, per aumentare il 
rendimento del coefficiente di produzione importato. La lettera e lo 
spirito delle disposizioni vigenti non autorizzano una interpretazione 
diversa. 

Se tuttavia la legislazione imperiale ancor non s’e scostata, a que- 
sto riguardo, da considerazioni d’ordine generale, non infrequenti 
deroghe a tale principio troviamo in provvedimenti locali. Tasse su- 
gli stranieri esistono in alcuni distretti (Alsazia-Lorena), ed altre pit 
gravi ne furon proposte in Sassonia. Talora i governi dei singoli 
Stati esclusero da certi lavori pubblici la mano d’opera estera, non 
sempre tuttavia con successo, come avvenne per le costruzioni ferro- 
viarie del Baden (2). E la tendenza si accentua per la pressione cre- 
scente del proletariato organizzato che, anche in Germania, non cessa 
di inveire contro la concorrenza straniera. 

Pur negando in parte tale ostilita, lo Schippel riconosce che pro- 
poste protezionistiche a favore dei nazionali trovan, da un po’ di 

(DG E. A. Gotpenweisrr, “ Laws regulating the migration of Russians through Germany , in The Quarterly Journal of Economics, maggio 1907. (2) Cfr. F. Sruzkr, “ Die Arbeitereinwanderung in Deutschland . in Journal fiir Landwirtschaft, vol. 51, n. 3. 
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tempo, largo favore (1). Nell’aprile 1900, la federazione dei mi- 

natori, nella riunione di Altenbourg, decideva all’unanimita: « Si 

chiede al governo che sia vietata nei distretti minerari l’importazione 

di lavoratori che parlano lingue straniere, perché l’ignoranza della 

lingua del paese nel lavoro delle miniere aggrava i pericoli che que- 

ste presentano. Anche la mancanza di diritti dei lavoratori forestieri 

riguardo alle casse di assicurazioni ci impone di protestare, nel loro 

interesse, contro il loro ulteriore impiego ». Si trattava evidentemente 

di un pretesto, confessato del resto da uno dei capi della federazione, 

quando, ancor pit puerilmente, dichiarava: « Nessun chauvinisme ha 

dettato il voto; solo bisognava evitare che divenisser capi quegli ope- 

rai che non parlan tedesco e percid non posson farsi comprendere 

dalla loro gente... » (2). In realta la questione era tutta di concor- 

renza, come prova la concordanza dell’ordine del giorno approvato 

coi numerosi altri analoghi accolti dalle sezioni socialiste o dalle 

unioni di mestieri delle varie citta, reclamanti il monopolio, o almeno 

la partecipazione privilegiata nei lavori pubblici locali. Caratteri- 

stica manifestazione della stessa tendenza, la petizione della quarta 

assemblea dei marinai tedeschi (1905) al governo imperiale, per il 

divieto di impiego dei cinesi sui piroscafi delle compagnie sovven- 

zionate (3). 

In Austria-Ungheria il problema della presenza del lavoro stra- 

niero si complica di elementi specialissimi per i feroci conflitti 

di nazionalita e di razze che dilaniano l’impero. Lungi dal tentare 

di esercitare un’azione pacificatrice, i governi di Vienna e di Buda- 

Pesth si studiano di inasprirli, contando sul contrasto di forze per 

ottenere un precario equilibrio; e bene spesso la condizione degli 

estranei risente la ripercussione di questa politica arbitraria, ispirata 

a criteri che nulla han di comune con considerazioni di opportunita 

e di convenienza economica. 

Astrazion fatta pero dalle espulsioni che talora li colpiscono per 

motivi d’ordine pubblico, non puod contestarsi che gli stranieri godano 

qui d’una liberta d’accesso e di soggiorno pressoché illimitata, non: 

(1) Cfr. “ Die Konkurrenz der Fremdenarbeistskrafte , in Socialistiche Monatshefte, 

settembre 1906. 

(2) Cfr. R. Guarietia, “ La concorrenza del lavoro straniero nei paesi d’Europa , 

in Rivista Internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, 1909, febbraio. 

(3), Ibid. La campagna condotta dal proletariato organizzato contro gli stranieri: 

ha gia d’altronde origini remote. Fin dal 1893 segnalava la propaganda fatta in tal 

senso dal. partito socialista il console AnRnstapT, “ Dresda , in Emigrazione e 

colonie (1° serie), pag. 270 e segg. 
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incontrandosi nella legislazione austriaca alcuna disposizione a cui 

possa ragionevolmente riconoscersi un carattere protettivo. Del passa- 

porto stesso possono tener luogo altre carte di riconoscimento; né 

il certificato di buona condotta é richiesto per il semplice bracciante. 

La legge ungherese del 14 dicembre 1900 in materia di assicu- 

razioni, infortuni, ecc., anziché creare pei nazionali un regime di 

privilegio, pud considerarsi piuttosto come una prova delle inten- 
zioni favorevoli che si nutrono in paese verso gli estranei (1). Ne, 
fino a un certo punto, pud considerarsi in contraddizione con tale con- 
tegno la consuetudine vigente a Trieste negli stabilimenti dipendenti 
dal governo di non accettare operai forestieri (2), la quale sembra 
dettata piuttosto dal timore di aumentare di troppo in quella citta 
lelemento regnicolo. 

Ragioni economiche determinarono, per vero dire, il provvedi- 
mento con cui fu imposto di non impiegare piu del 10 per cento di 
stranieri nei lavori della linea Trieste-Vienna; ma si trattd di misura 
affatto eccezionale, intesa a far cessare la concorrenza rovinosa che 
si facevano slavi ed italiani, entrambi immigrati, riducendo le mer- 
cedi a un saggio derisorio (3). Anche in questo caso di intervento 
dunque entraron in gioco criteri di ordine pubblico. Intenti di pro- 
tezione economica vera e propria non troviamo se non nei piu recenti 
contratti di concessione di miniere e foreste demaniali nella Bosnia- 
Erzegovina, in cui si impone la clausola dell’ esclusione degli operai 
stranieri (4). 

Una larghezza altrettanto liberale di criteri si incontra nel Bel- 
gio (il quale sembra tuttavia accennare, in questi ultimi tempi, a un 
rimaneggiamento in senso nazionalistico della sua legislazione sul 
lavoro), nei Paesi Bassi, nel Lussemburgo, in Portogallo, in Grecia, 
in Bulgaria, in Serbia, in Norvegia, in: Svezia (5), dove il diritto di 

(1) Gfr. Guarieita, La concorrenza del lavoro straniero nei paesi d’ Europa cit. 
(2) Cfr. Emigrazione e colonie, 1893, pag. 67. 
(3) Cfr. B. Lampertencut, “ La nostra immigrazione e la nostra colonia a Trieste 

‘in Emigrazione e colonie, 1903, vol. I, parte 2°, pag. 105 e segg. 
(4) Cfr. Guarteria, La concorrenza del lavoro straniero nei paesi d’ Europa, citato. 
(5) Ivi pure pero la corrente protezionistica non manca di manifestarsi. In Svezia 

piu volte i partiti democratici interpellarono il governo sull’opportunita di impedire 
Vimportazione di stranieri. In Norvegia un ordine del giorno del partito socialista 
del 1901 protestava pel fatto che, negli ultimi cinque anni, pit di cinque milioni 
di corone eran stati dati a societa straniere pei lavori pubblici, notando che cid 
danneggiava il proletariato indigeno, giacché quegli imprenditori davan la preferenza 
-ai furestieri; onde si chiedeva fossero ammessi i soli norvegesi a simili concessioni. 

b) 
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soggiorno degli immigranti non subisce menomazione di sorta fuor- 
che in precauzioni di polizia. In tutti gli altri stati d’Europa prevale 
generalmente il regime restrittivo, applicato, secondo i luoghi, ‘con 
metodi e severita diversa. 

Limitata in Spagna alla raccomandazione fatta alle autorita di 
adoprarsi « perche nelle fabbriche e negli opifici l’operaio Spagnuolo 
abbia la preferenza », ed alla esclusione dei forestieri dai lavori fer- 
roviari (legge 20 luglio 1900), la tendenza si manifesta chiaramente 
in Russia cogli ukase, che prescrivono agli imprenditori di non ac- 
coglier operai d’altra nazione se cid possano evitare, che impongono a 
tutti gli stranieri impiegati nelle fabbriche in Polonia un esame di 
lingua russa 0 polacca e che proibiscon l’impiego di estranei nelle 
costruzioni ferroviarie di Stato (yg 

Anche in Turchia, dove pure il basso livello delle mercedi non 
stimola certo ’immigrazione, divengon frequentissimi i capitolati 
di appalto governativi includenti l’obbligo di valersi di mano d’opera 
indigena; prescrizione resa effettiva dal severo controllo esercitato 
a mezzo dei passaporti interni. 

La Danimarca ammette lo straniero soltanto previa indagine se 
Sia capace di provvedere alla sua sussistenza con un lavoro onore- 
vole, e lo espelle dopo 8 giorni se non ha trovata occupazione o se, 
per suo volere, sia rimasto senza lavoro (2). 

Malta, con ordinanza che risale al 1881. costringe l’immigrante 
a dichiarare, colla malleveria del suo console o d’un suddito britan- 
nico residente nell’isola, che non ricadra mai a carico del governo o 
degli abitanti, o ad eseguire, in difetto, un deposito di 10 a 50 
Est. (3). 

Ma dove la guerra allo straniero ha assunte forme piu barbare, 
traducendosi in una legislazione d’inaudita violenza, @ in Rumania. 
I] 23 gennaio 1902 il ministro Sturdza presento due progetti, l’uno 
riguardante il regolamento della polizia rurale, |’altro la ricostituzione 
delle corporazioni, entrambi d’un rigore feroce. II primo dovette 
essere modificato, perché avrebbe suscitate le rimostranze degli Stati 

(1) Cfr. Drace, La questione operaia in Russia (trad. ifgl.), in * Biblioteca del- 
!'Economista a Serie IV, vol. 5°, parte 2°, pag. 745 e segg. 

(2) Cfr. Guarietia, La concorrenza del lavoro straniero net paesi d’ Europa, citato. 
-(3) Cfr. P. Granpg, “ Le isole di Malta e Gozzo e la colonia italiana , in Emi- 

grazione e colonie, 1903, vol. I, parte 2°, pag. 227 e segg. 
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europei; ma il secondo passO senza opposizioni, perché diretto con- 

tro « gli stranieri senza alcuna protezione », cioé gli ebrei. 

Aggiunte ad una serie di provvedimenti anteriori, tali misure, 

relegando il lavoratore israelita in una condizione ez-lege, si fanno 

interpreti degli odi del proletariato locale, alimentati da pregiudizi 

religiosi ed etnici non meno che da conflitti di vitali interessi (4). An- 

che contro i cristiani d’estranea nazionalita d’altronde non mancan 

disposizioni difensive. La legge 5 marzo 1902 impone agli artigiani, 

per poter esercitare il proprio mestiere nelle localita ove esista una 
corporazione del medesimo, |’obbligo di munirsi di un libretto, rila- 
sciato dal comitato di detta corporazione, che attesti la sua identita, 
capacita e buona condotta. Il libretto non pud esser ricusato ai cit- 
tadini dei paesi che accordino ai rumeni reciprocita di trattamento. 
Ma le formalita di esami, di prove e le dilazioni di termini a cui ven- 
gon assoggettati costituisce spesso una non lieve vessazione per ope- 
rai ignari della lingua e sprovvisti di mezzi (2). Accade spesso, d’al- 
tra parte, che nei lavori in cui sono addetti in maggioranza operai 
rumeni, questi si coalizzino in guisa da far escludere l’intruso che 
volesse penetrare in mezzo a loro, forti del disposto all’art. 95 della 
citata legge, in cui é detto che « in tutte le imprese di lavori pubblici i 
nazionali saranno, a parita di condizioni, preferiti agli stranieri. L’im- 
prenditore potra impiegare questi ultimi soltanto nella proporzione 
fissata dalla pubblica amministrazione, secondo il genere dei lavori 
e le regioni dove debbono eseguirsi ». Per gli operai unskilled si ag- 
giunge a queste difticolta la richiesta del passaporto vidimato dal 
console rumeno, e d’un permesso di soggiorno (regolamento 2 ago- 
sto 1900). E’ inoltre vietato l’ingresso di squadre 0 comitive di brac- 
cianti, se costoro non possan provare di avere gid lavoro assicurato 
mediante regolare contratto scritto e se chi li ha arruolati non abbia 
preventivamente ottenuta speciale autorizzazione dal ministro del- 
linterno: 

Ove a cid s’aggiunga la facolta di espulsione arbitraria e illi- 
mitata, con decreto non motivato, stabilita dalla legge 17 aprile 1884, 
Si dovra convenire che pochi paesi han spinto ad uguali eccessi il 
principio di sospettosa gelosia particolaristica, adducente alla risur- 
rezione di medioevali istituti. 
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(1) Cfr. A. Sutuam, ‘ Ritornando al medio-evo. Le nuove leggi rumene contro gli stranieri , in Riforma Sociale, 1902, pag. 272 e sege. 
(2) Cfr. E. Inctsa pt Brccarra e C. Barout, “ La Rumania e Vimmigrazione ita- diana , in Emigrazione e colonie, 1903, vol. I, parte 3*, pag. 187 e segg. 
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Abbiam riserbato per ultimo un cenno sommario delle vicende 

della legislazione proibitiva in Inghilterra, per l’importanza indiziale 

specialissima che deve esser attribuita al manifestarsi di simili vel- 

leita protettrici nella terra classica del liberismo e dell’illimitato 

diritto di asilo. 

Per la coltura e la coscienza dei-:suoi uomini politici, per la fe- 

delta istintiva del popolo a certe formule consacrate da una tradi- 

zione secolare, per il senso pratico di cui é materiata la sua vita 

pubblica, l’Inghilterra fu anche il paese nel quale la riforma non 

passo senza aspri contrasti parlamentari e scientifici, che ci aiutano 

a misurarne ed apprezzarne tutta la portata. 

Non inopportuno sembrera dunque arrestarci un istante a con- 

siderare i lineamenti caratteristici offerti, in questa individuazione 

locale, dal fenomeno esaminato. 

Le prime manifestazioni in tal senso nella societa britannica ri- 

sultano direttamente connesse al problema della disoccupazione, che 

inquieta da parecchi anni pubblico e governanti (1). Cause econo- 

miche, sociali, politiche e religiose hanno in questi ultimi tempi 

riversate sul suolo inglese correnti di immigranti continentali, appar- 

tenenti alle razze piu degradate e pit povere: ebrei, russi, polacchi; 

i quali, per Ja massima parte, non costituiscon se non un elemento di 

passaggio, dirigendosi subito all’America del Nord, di cui una por- 

zione non spregevole, per mancanza di.mezzi o di spirito di iniziativa, 

Si arresta qui stabilmente, concorrendo col suo miserrimo tenor di 

vita a render piu sordido e ripugnante l’aspetto dei quartieri popolari 

di Londra. 

Accuse molteplici non tardarono ad elevarsi contro la crescente 

infiltrazione straniera. Negli aggruppamenti che si venivan cosi for- 

mando si videro e si denunziarono temibili focolari di morbi conta- 

giosi, campi di coltura del vizio, della prostituzione, del delitto, 

(1) Per dire il vero risale al 1890 il voto del congresso delle Trade-unions in 

favore d’una proposta di legge tendente a vietare ai padroni di fabbriche e di intra- 

prese l’arruolamento di stranieri, sotto pena del carcere. Cfr. Sirra, “ Operai e 

fanciulli italiani in Inghilterra , estratto dall’Antologia Giuridica, Catania, 1894, 

Nessuno pero prese in considerazione, per allora, la stupefacente richiesta, rivolta 

del resto soltanto a dar sanzione legale alla norma comunemente seguita dalla 

politica unionistica nei rapporti contrattuali cogli imprenditori. 
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oneri insopportabili per la pubblica assistenza, nuclei compatti di ele- 

mento non assimilabile, esempi vergognosi di congestionato affolla- 

mento, minaccia permanente per il benessere civile delle classi operaie 

adanno delle quali la popolazione brulicante in quegli immondi 

recessi aumenta il costo della vita coll’inasprimento delle pigioni ed 

esercita una concorrenza pericolosissima sul mercato della mano 

d’opera, consentendo a lavorare, specialmente negli anni del tiro- 

cinio, per salari derisori, corrispondenti ad abitudini che non potreb- 

bero essere imitate senza degradazione da un libero cittadino inglese. 

Non sarebbe stato facile, durando incorrotta la tradizione del 

classico liberalismo, tradurre in formule legislative siffatti timori. 

Il diritto d’inviolabile asilo, che fu gloria purissima della vecchia 

Inghilterra, contraddiceva a priori ad ogni proposta di deroga dalle 

consuetudini ospitali, di cui gli immigranti nuovi, in buona parte 

fuggenti le violenze di persecuzioni retrive, potevan invocare il bene- 

ficio, non meno dei loro predecessori di popoli piu evoluti e pili colti. 

Ma é noto fino a qual punto gli antichi nomi abbian perduta, 

nella vita inglese, la sostanzialita del loro contenuto. Onde non é 

a meravigliare se liberali e conservatori si sian trovati consenzienti 

nel venir meno ad uno dei principi che avevan circondato il nome 

inglese presso tutti i popoli d’EKuropa, di memore, riconoscente sim- 

patia; e se abbia quindi potuto esser portato davanti alle camere 

ed ottener approvazione |’Aliens act 141 agosto 1905. 

Le origini parlamentari dell’atto sono abbastanza remote (4). 

Ne! 1888, incominciando l’esodo degli ebrei russi cacciati da leggi 

eccezionali, la camera dei Comuni affidd ad una commissione |’inca- 

rico di studiare comparativamente la legislazione estera circa il di- 

ritto di soggiorno degli stramieri indigenti dando parere circa l’op- 

portunita di eventuali imitazioni. [1 rapporto presentato pero, pur 

constatando l’aumento del pauperismo in alcuni quartieri cagionato 

dai nuovi arrivati, dichiarava che l’entita dell’elemento estraneo nel 

regno non era tale da giustificare inquietudini, e che del resto tali 

ospiti « avevano buone qualita e dovevan riconoscersi per cittadini 

inoffensivi ». Contrarie conclusioni tuttavia traeva dagli stessi dati 

di fatto il marchese di Salisbury, presentando nel 1894 un progetto 

inteso a restringer l’immigrazione, il quale per allora non ebbe for- 

tuna, ma che provoco l’inserzione nel discorso della corona del 1896 

della promessa di preparare provvedimenti destinati a fare ostacolo 

(checking) all’importazione di persone prive di mezzi di sussistenza. 

(1) Gfr., per la storia e l’esame dell’atto, A: Monnier, Les indésirables. Parigi, 
1907, pag. 161 e segg. 



Il bill annunciato, accolto dalla camera dei Lordi nel 1898, fu 

respinto sommariamente dai Comuni, come contrario al diritto di 

asilo. 

La guerra sud-africana, assorbendo l’attenzione pubblica, ne 

distrasse per alcuni anni l’attenzione dagli immigranti. Ma pit impe- 

rioso si riaffaccid il problema quando, chiuse le ostilita, le conse- 

guenze del disastroso conflitto incominciarono a farsi risentire sulla 

vita economica nazionale. 

In gennaio 1902 l’on. Evans Gordon sottometteva al parlamento 

un voto « per esporre umilmente a S. M. l’urgente necessita di sta- 

bilire una legislazione diretta a diminuire l’immigrazione di indigenti 

d’altre nazionalita in Londra e nelle principali citta del Regno 

Unito ». Rispose il governo nominando una grande commissione d’in- 

chiesta, col compito di studiare colla massima sollecitudine lo stato 

presente del male per proporne adeguati rimedi. E l’autorevole con- 

sesso, di cui facevan parte le migliori competenze in materia, condusse 

attivamente i suoi lavori, procedendo ad indagini dirette anche nei 

paesi di provenienza e sottoponendo ad interrogatori minutissimi 

i rappresentanti di tutte le classi aventi nella questione un qualsiasi 

interesse. 

Il suo rapporto, presentato il 10 agosto 1903, rimane incontesta- 

bilmente uno dei documenti preparatori pil seri a cui abbia dato 

luogo questo protezionismo, riassumendo in quattro volumi i risul- 

tati di ampie ricerche e di dotte discussioni, e concludendo a mag- 

gioranza per la necessita delle misure invocate. Parere che fu solle- 

citamente seguito dal governo, che il 2 febbraio 1904 faceva nuova- 

mente annunciare dal re una legge diretta a tal scopo. 

L’opposizione tenace di una minoranza capitanata dal Camp- 

bell Bannerman, la quale si schierd risolutamente contro il progetto 

ponendosi sul terreno del libero scambio « da applicarsi agli uomini 

non meno che alle merci », riusci a differire per alcuni mesi |’appro- 

vazione dell’ Aliens ’bill. Ma, al principio del 1905, crescendo |’ afflusso 

di stranieri, l’agitazione in senso ostile incomincid a manifestarsi 

pit violenta. Parecchie elezioni parziali di quel periodo non ebbero 
altra piattaforma. Onde ben presto la discussione parlamentare si 
riaccese intorno ad un nuovo disegno governativo del 18 aprile 1905, 
in cui la materia veniva regolata in modo piu pratico e pili organico, 
cosi da rispondere alle critiche suscitate dalle prime, un po’ farrag- 
ginose, proposte. E 1’44 agosto 1905 il progetto, votato dal parla- 
mento, riceveva la sanzione reale; ultimo dono degli unionisti mori- 
turi alle masse, di cui reclamavan l’appoggio nei comizi imminenti. 

L’atto dispone : — che nessuno sbarco di immigranti possa effet- 

1]. — Prato. 
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tuarsi fuori dei porti dove esista uno speciale ufficio di immigrazione ; 

— ‘che un funzionario debba procedere alla visita degli stranieri in 

arrivo, con facolta di vietar lo sbarco ai non desiderabili; — che 

sotto tale qualifica possano comprendersi: le persone sprovviste di 

mezzi di sussistenza; gli imbecilli e gli alienati; 1 condannati per uno 

dei reati contemplati dall’Extradiction act 1870; i precedentemente 

espulsi (a meno che I’individuo rifiutato possa provare di esser stato 

costretto ad emigrare da persecuzioni religiose o politiche) (art. 4). 

Le autorita politiche possono inoltre decretare lo sfratto di uno stra- 

niero se egli subisca condanna per cattiva condotta, prostituzione, 

vagabondaggio e qualunque pili grave delitto; 0 se venga accertato 

da una Corte di sommaria giurisdizione che egli si trovava a carico 

della beneficenza parrocchiale, o in stato di vagabondaggio, senza 
mezzi di sussistenza conosciuti, o viveva in condizioni insalubri do- 
vute al sovrapopolamento delle abitazioni (art. 3). Le spese del rim- 
patrio e quelle occasionate all’erario. dalla procedura d’espulsione 
saranno a carico dei vettori marittimi che trasportaron limmigrante 
undesirable, purché il provvedimento non segua oltre sei mesi dopo 
il consentito sbarco (art. 4). Il capitano delle navi in arrivo dovra 
fornire al funzionario un preciso rapporto sul numero, identita per- 
sonale e accettabilita dei passeggieri delle classi contemplate nella 
legge (art. 5). Le violazioni dei precedenti disposti son punite: per il 
capitano di nave, colla multa fino a 100 Lst.; per Vimmigrante con- 
vinto di vagabondaggio colle pene sancite dal Vagrancy act 1824, 
e colla temporanea detenzione per il tempo necessario a preparare 
ed eseguire lo sfratto (art. 7). Sono considerati « immigranti » i pas- 
seggieri di terza classe a destinazione del regno. I viaggiatori di tran- 
sito, muniti di biglietto per altri paesi, possono essere ammessi, ma 
soltanto sotto la garanzia del capitano o del proprietario della nave 
che li ha addotti (art. 8). : 

E’ dunque un complesso di disposizioni preventive e curative 
insieme, rese tanto pit gravi dal pieno arbitrio di apprezzamento che 
Si riconosce al funzionario nel giudicare i requisiti personali di libero 
accesso. La minuta specificazione degli esclusi (quale offre p. e. la 
legge nord-americana) pud ancora considerarsi un criterio liberale, 
dacché sottrae almeno la sorte degli immigranti all’impressione sog- 
gettiva di chi deve esaminarli. Qui invece la facolta proibitiva é resa, 
dai pieni poteri burocratici, pressoché illimitata, con stridente con- 
trasto col civile sistema di guarentigie individuali ben definite su 
cui poggia l’edificio secolare della liberta anglo-sassone. 

Nulla a stupire quindi se durino, nella parte pit illuminata del 
pubblico, correnti ostilissime a questa « extraordinary piece of legi- 

oes 
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slation », come ebbe a chiamarla un acuto economista (1); la quale 

viene tuttavia tenacemente difesa dalla schiera di serittori che qua- 

lunque offesa al classico laissez-faire scambiano per un passo sul 

cammino del progresso (2). 

La critica piu grave mossa alla legge fu, crediamo, quella sinte- 

tizzata da lord Loreburn nell’appellativo di « modello di legislazione- 

fiasco » (3). Qualifica che a molti non sembra esagerata, non tanto 

per l’esiguo numero delle reiezioni o degli sfratti cui diede luogo 

finora la sua applicazione (poiché l’effetto dei divieti esercita, a detta 

dei loro sostenitori, una selezione salutare agli scali di partenza assai 

pit che a quelli d’arrivo), quanto per la persistenza e l’inasprimento 

che si constata, dal 1905 in poi, in tutti i fenomeni deplorevoli di cui 

Si riverso la colpa sull’elemento straniero. 

K’* specialmente nei riguardi della concorrenza sul mercato 

della mano d’opera che la delusione appare piu palese. Intorno a 

questo punto si eran concentrati gia, nel periodo preparatorio, i pit 

fieri dibattiti, perche sembrava assurdo a molti che la presenza 

di 250 mila estranei in mezzo ad un popolo di 42 milioni di abitanti 

potesse deprimerne permanentemente il tenor di vita (4). 

Non troppo concludenti eran state, in proposito, le testimonianze 
raccolte dalla commissione d’inchiesta, in seno alla quale due dei 
membri pitt autorevoli, sir Kenelm Digby ed il barone Rothschild si 
eran dichiarati tutt’altro che convinti (5). All’osservazione invero che 
Vafflusso di tanti indigenti avesse cagionato una recrudescenza dello 

sweating system si era risposto che soltanto la presenza di questa 
mano d’opera aveya reso possibile l’applicazione di nuove forme 
di divisione del lavoro ad alcune industrie, con l’effetto, socialmente 
utilissimo, d’una produzione a buon mercato di oggetti di consumo 
popolare, quali le calzature, gli abiti fatti e i mobili. 

Contrariamente poi agli asserti dei rappresentanti delle Trade 
unions inglesi e scozzesi, accorsi a protestare contro l’indebita con- 

(1) Cfr. M. I. Lanpa, “ Alien transmigrants , in Economic Journal, XVI (1906) 
pag. 353 e segg. 

(2) Cfr., tra i pit’ convinti, R. H. SHerrarp, The closed door. Londra, 1902. Favo- 
revolissimo a tale indirizzo é pure il Monmigr, nel citato suo volume, che pero non 
a @ altro se non una esposizione ordinata, ma superficialissima, dei documenti par- 
lamentari. j 

(3) Cfr. Times, 6 aprile 1906. 
(4) Cfr. Economiste francais, 1904, 7 maggio, n. 19, pag. 663 e segg. , Lettre 

d’ Angleterre ne 

(5) Cfr. Report of the Royal Commission on alien immigration, vol. I. Londra, 
1903, pag. 45 e segg, 
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correnza, parecchi delegati avevan sostenuto che il lavoro forestiero 

viene essenzialmente impiegato in opere alle quali non si adatterebbe 

mai l’indigeno, né pud quindi rappresentare per esso un competitore 

temibile; opinione confortata dalle statistiche del Board of trade, da 

cui si scorge che, nelle industrie invase dagli stranieri, i salari degli 

operai inglesi, protetti fino a un certo punto dalle Factory-laws e 

dalle loro unioni, non son cresciuti meno che in tutte le altre, mentre 

la concorrenza delle varie categorie di estranei si manifesta’ sol- 

tanto in un reciproco, spietato sfruttamento (4). 

E fu la forza di tali argomenti che, nella discussione parlamen- 

tare della legge, schierd accanto al gruppo liberistico, agli irlandesi 

ed ai semiti (difendenti le ragioni dei loro fratelli perseguitati), an- 

che un manipolo di dissidenti del partito del lavoro, capitanato da 

John Burns, dei quali spiegava coraggiosamente l’atteggiamento nella 

seduta del 19 febbraio 1904, il Keir-Hardic, esclamando: « Se il male 

esiste esso é estremamente localizzato. Io dichiaro radicalmente illu- 

sorie le speranze del sig. Chamberlain, perché il suo proposito di 

proteggere Voperaio inglese contro la mano d’opera straniera non 

trova alcuna giustificazione. In Inghilterra la media dei disoccupati 

é, secondo le statistiche, del 4 per cento; in Germania ed agli Stati 

Uniti, terre di rigorosissimo protezionismo, tocca 1’44 e il 47 per 

cento. L’operaio non trovera lavoro se non nella misura in cui le 

condizioni del mercato lo consentiranno e tutte le vostre misure arti- 

ficiali rimarranno sterili » (2). 

L’esperienza sembra aver confermate le previsioni di tale pessi- 

mismo. Non ostante l’applicazione severa dei provvedimenti proibi- 

tivi (3), i quali colpiron perfino, in qualche caso, dei rifugiati politica 
mvano fidenti nella tradizionale ospitalité inglese (4), il numero 
dei disoccupati, il pauperismo, la sovrapopolazione, il vizio e immo- 
ralita della metropoli non han fatto che crescer negli anni pitt vicini 
a noi. Ne l’elemento straniero pud equamente chiamarsene responsa- 
bile da chi spassionatamente non rifiuti di osservare che non Si in- 

(1) Cfr. Report of the Royal Commission, pag. 19 e segg. 
(2) Ger. Parliamentary debates, vol. 130, pag. 451. 
(3) Stando al rapporto degli ispettori per 1’ Aliens act, nel primo anno di appli- te della legge si respinsero dai porti inglesi non meno di 935 immigranti (di 

a y a ete di mezzi), sopra un totale di 27639 arrivati, e quindi una 
centuale notevolmente pit alta di quella degli i iti ( ee Gazette, 1907, maggio. » : oo ee pee Gt. CasTELtr, “Il diritto di asilo in Inghilterra dopo la legge sugli stranieri , n hivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, aprile 1909. 
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contra in mezzo ad esso se non il 4,1 per mille di alienati od imbe- 

cilli, il 6 per mille di caduti a carico dell’assistenza legale, contro 

il 4,6 e il 24 per mille rispettivamente neila popolazione complessiva, 

e che la proporzione dei forestieri assistiti raggiunse soltanto, nel- 

l’anno 1904, il 0,22 per cento del totale dei soccorsi, spendendosi a 

tal uopo 28.000 Lst. dei 13 milioni circa di Lst. rappresentanti |’ onere 

annuale della Poor law; cid che autorizza a ritenere che, anche dal 

semplice lato finanziario, se lo Stato avesse per il passato costante- 

mente respinti tutti gli stranieri, avrebbe perduto, in tasse non 

incassate, una somma immensamente maggiore di quella che avrebbe 

guadagnata in assistenza risparmiata (1). 

La verita é che il fenomeno della crescente disoccupazione, che é 

cagione di giustificata inquietudine agli uomini di governo britan- 

nici, ha cause ben pitl profonde che non sian quelle cui si puod empiri- 

camente rimediare col decretare l’ostracismo ad un esile gruppo di 

miserabili competitori. 

L’alto costo della mano d’opera indigena, per le pretese sempre 

maggiori dell’unionismo; il livello privilegiato dei salari che le cate- 

gorie piu abili di lavoratori son riuscite a conquistare a scapito delle 

altre, concorrendo a render men valide le energie di lotta delle indu- 

strie nazionali contro le loro concorrenti di paesi di pi modeste mer- 

cedi, ha forse contribuito in misura assai maggiore al fatto deplorato. 

Una influenza altrettanto grande sulla piaga sociale di cui si 

preconizza la crenicita ebbero poi probabilmente le misure proibitive 

adottate, proprio contro queste classi di individui, dai grandi terri- 

tori di emigrazione. . 

Nei secoli scorsi, ma specialmente nel XIX, I’Inghilterra riusc* 

costantemente a liberarsi del superfluo e della parte men utile della 

sua popolazione avviandola agli Stati Uniti ed alle colonie. Dal de 

creto della regina Anna nel 1709, con cui si accordava il passaggi« 

gratuito per le Americhe a tutti gli indigenti che si presentassero, 

alla deportazione dei convicts nelle colonie d’Australasia, dal procu- 

rato espatrio, tra il 1827 e il 1833, di 90.000 disoccupati, gettati sul 

lastrico dalla rivoluzione tecnica dell’industria, all’iniziativa presa 

dai municipi, dopo la riforma della Poor law nel 1834, di far emi- 

grare parte dei loro nullatenenti, agli aiuti dati all’esodo irlandese 

nel decennio della fame, e dagli incoraggiamenti governativi alle 

varie societé private di protezione per gli emigranti, ai saggi 

(1) Cfr. H. Samuer, “Immigration , in Economic Journal, vol. XV (1905), pa- 

gina 317 e segg. 
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antichi e nuovi di colonizzazione ufficiale vera e propria, é una linea 

di condotta continua e costante, che, mentre rivela quasi in ogni tempo 

Vesistenza del male di cui oggi si lamenta il ritorno, ci mostra altresi 

indole del processo curativo tradizionalmente adottato per tempe- 

rarne le conseguenze (1). 
Ma la protesta contro simile usanza di riversare nei possedi- 

menti oltre-oceanici il sovrappiu della popolazione indigente o cri- 

minale fu precisamente la prima forma in cui si manifesto l’incipiente 

protezionismo demografico delle colonie. Fin dal 1852 la Vittoria 

affermava il suo diritto di resistere all’abitudine di trasportare car- 

cerati in Australia, emanando il Convicts prevention act, soltanto 

molto pitt tardi sanzionato dalla regina. E Vavyversione verso ogni 

tentativo di emigrazione di Stato non fece che crescere in tutto il. 

periodo che precedette e prepard V’adozione del sistematico proibi- 

zionismo, rivolgendosi specialmente ad ostacolare e neutralizzare 

l’azione in senso opposto dei consigli di contea e degli uffici dell’assi- 

stenza parrocchiale della madre patria, e affermandosi esplicita- 
mente nelle dichiarazioni fatte, a nome del Canada, da R. Herbert, 

dinnanzi alla commissione per la colonizzazione del 1889: «I citta- 
dini delle colonie sentono la pitt viva contrarieta per le persone che 
giungono mercé i sussidi dei contribuenti, e la loro ayversione pei 
poveri @ quasi tanto grande quanto quella pei carcerati » (2). 

Tl chiudersi della valvola di sicurezza di cui la societa britannica 
risentiva da secoli le conseguenze risanatriei non pud a meno di aver 
esercitato un influsso progressivamente sensibile e pernicioso sulla 
sua compagine, determinando il rifluire in patria ed il ristagno dei 

(1) Cfr., per una pit particolare analisi dei provvedimenti di questo tipo, a rimedio 
della disoccupazione: Prato, “ Le ultime fasi dell’emigrazione inglese , in Riforma 
Sociale, 1903, 15 luglio; e “ La protezione agli emigranti in Inghilterra ,, ibid., 1904 
15 settembre. 

(2) Cfr. Drage, Le migrazioni del lavoro, pagg. 961, 965; Report of the Par— 
liamentary Committee on colonisation. Londra, 1889, pagg. 48 e segg., 163 e segg.; 
e Monxwet., “ State colonisation , in Fortnightly veview, marzo 1888. Anche in 
tempi recentissimi, avendo diverse istituzioni di carattere religioso-caritatevole, come 
la Salvation Army, la Church Army e varie Children homes, adottato il sistema di 
inviare al Canada gli indigenti che si rivolgevan ad esse per soccorsi, il governo 
coloniale, usando del potere discrezionale accordatogli dall’art. 10 della legge vigente, 
dispose, con decreto 20 febbraio 1908, che debba esser respinta ogni persona il cui 
viaggio sia stato pagato, in tutto o in parte, da un istituto di carita-o con danaro - 
pubblico, a meno che non sia provato che l'immigrazione di tale persona fu auto- 
rizzata per iscritto dal vice sopraintendente per l'immigrazione in Londra e che del- 
Pautorizzazione si sia fatto uso entro 60 giorni. Cfr. Boll. emigr., 1909, n. 19. 
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vinti nella lotta per la vita, a cui l’emigrazione libera o protetta 

avrebbe offerte, nello speciale ambiente coloniale, occasioni molte- 

plici di riabilitazione e di fortuna. 

Al protezionismo dei paesi nuovi, rifiutanti di compiere la fun- 

zione specifica a cui, nella divisione del lavoro mondiale, essi sono 

storicamente, socialmente ed economicamente preparati ed adatti, ri- 

spondono di necessita riflessi dolorosi negli antichi; ne il ricorso che 

questi facciano a lor volta a proyvedimenti di analoga natura puod 

ad altro servire se non a riconfermare la nota osservazione riguardo 

alla concatenazione fatale che avvince con legami non facilmente 

spezzabili anche le pit lontane ed, in apparenza, indipendenti mani- 

festazioni protezionistiche. 

Un’altra riprova evidentissima di tale legge costante ci offre del 

resto questa legislazione inglese, per 1 rapport intimissimi che la 

confondono col piano generale della grande riforma doganale. 

Direttamente interpellato in proposito, il ministro Balfour non 

diede se non timide ed impacciate risposte (1); ma una testimonianza 

preziosa in tal senso fu recata da Joe Chamberlain, Je cui parole pro- 

nunciate nella seduta del 18 agosto 1904 mette conto riferire, perche 

documentano meglio di qualsiasi nostro discorso i moventi e le fina- 

lita reali dell’inaugurato protezionismo (2): « Nell’udire i membri 

dell’opposizione, dichiarava il tribuno di Birmingham, ho acquistata 

la convinzione che essi non hanno scoperto il vero principio della 

legge. Il governo ci ha presentati argomenti d’ogni specie in favore 

del suo progetto, ma non ha fatta Vallusione meritata ad un punto 

di vista assai pill’ importante, al principio che fa di questa grande 

riforma il passo iniziale di una marcia verso cose assai pil grandi. 

Vi si é detto che il bill era diretto contro gli undesirables, contro Vim- 

portazione di infermi e di criminali, che costituisce una questione di 

igiene fisica e morale per il nostro paese. Ma non sono queste che 

delle considerazioni sécondarie. Il nostro fine @ ben diverso. La ragio- 

ne precipua per la quale il bill si trova oggi dinnanzi a voi, per la 

quale tutti lo sosterrete, 6 che esso costituisce uno sforzo per proteg- 

gere le classi laboriose di questo paese contro il lavoro a buon mer- 

cato di quella categoria di stranieri che emigra nel nostro paese. 12’ 

un passo innanzi, per quanto troppo piccolo in confronto a cio che 

dovrebbe farsi, per proteggerci contro quella classe inferiore di mano 

d’opera, Ja cui introduzione ha per risultato di svilire i salari e di 

(1) Cfr. Economiste Francais, 1905, 20 maggio, n. 20, * Lettre d’Angleterre ,. 

(2) Cfr. Parliamentary Debates, vol. 145, pag. 763 e segg. 
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abbassare le condizioni di esistenza dei nostri operai; troppo piccolo 
in confronto ad un’altra misura pit radicale e pit efficace, la quale, 
lo spero, sara tra poco adottata, per impedire anche alle merci fab- 
bricate da tali stranieri a casa loro di invadere il nostro mercato... 
Gli immigranti vengono in Inghilterra per far concorrenza ai nostri 
operai, guadagnando «lei salari che non troverebbero in patria. Ecco 
il motivo del loro viaggio, assai piu che tutte le ragioni di persecu- 
zione con cui si vorrebbe provocare la nostra pieta. Vengono per 
togliere ai nostri concittadini quel lavoro quotidiano di cui gli operai 
disgraziati hanno il pitt urgente bisogno per assicurarsi il pane, ed 
essi stessi soffrono della continua invasione di nuovi arrivanti, che 
ad essi toglie il mezzo di miglorare le loro sorti. 

« Questo bill, io insisto su questo punto, é una conseguenza 
naturale della Fair wages resolution. Voi avete deciso, votan- 
dola, che nessuna ordinazione dello Stato potrebbe venir accordata 
ad imprenditori che non paghino equi salari; bisogna dunque pro- 
teggere questi salari. I due provvedimenti rientrano ugualmente nel 
nostro programma di protezione dell’industria nazionale. Dove sa- 
rebbe la logica se gli stranieri, ai quali vogliam chiudere |’accesso 
al territorio inglese, potessero, rimanendo ad Amburgo o in Polonia, 
fabbricare prodotti con cui inonderebbero il nostro mercato? ». 

Non si potrebbe pili limpidamente illustrare la complicita neces- 
saria e logica dei due protezionismi, parte integrante entrambi della 
tendenza verso un sospettoso nazionalismo, che forma il substrato 
della corrente imperialistica. Paurosi dei sintomi di disgregazione 
che si avvertono nella struttura organica della mondiale unita anglo- 
Sassone, i fanatici della grande Inghilterra ricorrono, per rinsaldarne 
la compagine, a metodi diametralmente opposti a quelli con cui i 
« piccoli inglesi » di un tempo fondarono e crearono il maestoso edi- 
ficio dell’impero. Al concetto di libertad sottentra quello di costri- 
zione, come al principio dell’iniziativa individuale, molla gloriosa 
della grandezza britannica, si cerca di sostituire il sistema dell’inter- 
Vvenzionismo economico e sociale per parte dei pubblici poteri. Nel- 
lindirizzo delle leggi e nelle proporzioni dei bilanci (in questi sopra- 
tutto, cresciuti in pochi anni a cifre mostruose per il dilagare delle 
ingerenze governative e comunali), la patria di Adamo Smith e di 
Spencer sembra presa da una suicida mania di imitazione dell’avver- 
sario teutonico, contro al quale essa appresta febbrilmente le armi. 
E si direbbe in pari tempo che rifluiscan sulla metropoli, per soffo- 
carne le tradizioni migliori, le mille incarnazioni di dispotismo vin- 
colistico che si vennero elaborando negh ambienti specialissimi delle 
colonie. 
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Triste indizio di decadenza intellettuale e morale é per un popoli 
Pabdicare alla sua funzione di centro irradiatore di idee, di principi 
giuridici, di dottrine politiche per le giovani societa staccatesi dal 

suo Ceppo secolare, incominciando invece a subire, nell’intimo della 

sua compagine, 1’influsso delle correnti di pensiero e d’azione che 

dalla periferia verso esso convergono. 

E tale appare purtroppo oggi lo spettacolo che ci offre la na- 

zione inglese, dopo che la vicenda dei suoi gloriosi partiti storici si e 

tramutata in una gara di concessioni all’empirismo della popolarita 
piazzaiuola, in cui naufraga ogni luce di principi inspirati a no- 

bilta di convincimento scientifico. 

La legislazione contro gli stranieri, concepita ed attuata proprio 

negli anni in cui l’impero schiantava senza pieta la resistenza boera 

al principio dell’uguaglianza dei uitlanders, porge, nelle sue peri- 

pezie parlamentari come nelle sue applicazioni, una ben significativa 
conferma del non lieto fenomeno. 

Dopo averla combattuta dai banchi dell’ opposizione, il cosi detto 

partito liberale si guard6 bene di apportare alle odiose misure una 
benché minima modificazione, quando, quasi subito, si impadroni, 
con strabocchevole maggioranza, del potere. Per compenso perd esso 

propose di aggiungere alle altre clausole un divieto per i lavoratowi 

obbligati, sul tipo di quello vigente agli Stati Uniti. E si dovette sol 
tanto alla camera dei Lordi se il liberale articolo non venne a com- 
pletare la munifica larghezza della nuovissima ospitalita anglo-sas- 
sone (4). 

IDWS 

Da quanto siam venuti esponendo emerge la diversita fondamen- 
tale di tipo fra la iegislazione inglese sull’immigrazione e quella 

degli Stati continentali europei. 

Assai meglio che la fisionomia di quest’ultima, essa ricorda i 
metodi oltre oceanici, di cui le colonie le fornivano copiosi modelli. 
Fenomeno naturale del resto, data la conformazione insulare del 

paese, suggerente analoghe modalita di restrizioni e di controlli. II 
trovarsi invece separati soltanto da frontiere terrestri costituisce 
indubbiamente per gli altri Stati un ostacolo gravissimo all’instaura- 
mento di barriere veramente efficaci contro l’esodo dei loro vicini. 
Onde probabilmente la. preferenza accordata, anche da nazioni 
accentuatamente protezionistiche, alle procedure di espulsione som- 

(1) Cfr. Casretui, I * diritto di asilo » in Inghilterra dopo la legge sugli stranieri, 
citato. 
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maria, e l’assenza in pitt luoghi constatata di vere e proprie misure 

generali e preventive. 

Nell’una o nell’altra forma pero, i provvedimenti di diversa 

gravita diretti a scoraggiare la venuta degli stranieri acquistano 

qui un. significato specialissimo, dal punto di vista da nol Consi- 

derato; non essendo possibile negar loro Vintenzione schiettamente 

protezionistica del lavoro indigeno 1a dove, trattandosi di immigra- 

zione esclusivamente temporanea, viene a mancare ai proibizionisti 

tutto il bagaglio di argomenti anti-stranieri che altrove si soglion 

derivare dalle pretese incompatibilita biologiche e psicologiche, osta- 

eolanti la definitiva fusione ed assimilazione di differenti razze so- 

vrapposte e confuse in uno stesso territorio. 

Dello stesso argomento della concorrenza, del resto, si rivelan 

assai meglio le manchevolezze, di fronte all’indole specialissima di 

questa non definitiva migrazione. 

E’ fatale, osserva giustamente |’ Aubert (1), che dei lavoratori 

importati per un periodo abbastanza breve si accontentino di un 

regime e di mercedi molto inferiori alle esigenze della mano d’opera re 

permanente. Venendo per qualche mese o qualche anno in un paese | 

che offre salari piu elevati dei loro, essi intendono economizzare, in ) | 

quel poco tempo, di che rimpatriare il piu presto possibile, con un 

sufficiente risparmio. Di qui, durante l’esilio, la vita umile e parce aaa 
che essi conducono, tenendosi segregati dall’elemento indigeno, PP, 

sforzandosi di accumulare, a costo di sacrifici talora eroici, il gruzzolo 

che deve avvicinare la sospirata ora del ritorno. « L’emigrazione 

temporanea, aggiunge uno scrittore americano non favorevole alle 

restrizioni (2), introduce nel corpo sociale una classe di individui 

non solo estranei di fatto, ma determinati a rimanere tali e del tutto 

indifferenti al proprio adattamento alle condizioni di vita di cui si 

frovano circondati. Abbiamo cosi una classe desiderosa di appro- 

fittare del nostro saggio dei salari, mentre @ riluttante a partecipare 

al nostro tenor di esistenza ». Cid che rende assurda la pretesa dei 

proletariati indigeni di subordinare la fraterna accettazione degli 

stranieri al loro conformarsi alle abitudini locali, aventi per base 
un costo medio assai pitt alto delle sussistenze. 

Emigrazione temporanea e standard of life uniforme sono due 

concetti organicamente ed inconciliabilmente antitetici, poiché il 
verificarsi del secondo sopprime automaticamente il primo. Onde 

(1) fr. Américains et Japonais, pag. 87. 
(2) Cfc. R. P. Fautkver, “ The immigration problem ,, in Folitical Science Quar - 

terly, vol. XIX (marzo 1904), pag. 32 e segg. 
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tutta la questione si riduce a vedere se, allo stato delle cose, l’ostilita 

delle classi operaie dei diversi paesi (giustificata dal punto di vista 

dei loro interessi immediati, poiche, essendo il tenor di vita medio 

un elemento non trascurabile del livello dei salari, il consentire a 

deprimerlo per parte di alcuni pud risultare in un danno generale, 

quando il gruppo ribassistico sia abbastanza numeroso da influire sul 

mercato del lavoro) non si riveli in contrasto coi vitali interessi 

delle regioni verso cui si volge la corrente migratoria. 

A chi non sia digiuno d’ogni nozione economica la risposta al 

problema pare semplice; dacche basta ampiamente a risolverlo 

V’osservazione della costanza e regolarita della domanda per parte 

dei paesi pit industriali, prova indiscutibile d’un bisogno normale 

in quegli organismi. 

All’emigrazione temporanea d’ogni provenienza e in qualunque 

paese posson invero applicarsi, con ben poche modifieazioni, gli argo- 

menti con cui il Sella sosteneva l’utilita, per la Svizzera, dell’esodo 

italiano (1). « La Svizzera possiede in date dosi i diversi fattori 

economici. La nostra emigrazione fa si che una porzione di questi 

fattori, che, per semplificare il ragionamento, chiameremo con il 

nome generico di capitale, si trasformi in un altro fattore economico, 

cioe nella forza-lavoro. Per |’opera della produzione sono alla Svizzera 

necessari entrambi questi fattori. Supponendo non avvenuta |’emi- 

grazione italiana, il capitale svizzero pud soltanto esser investito 

produttivamente, limitatamente alla quantita di forza-lavoro indi- 

gena. Questa ha un dato costo di produzione, il quale @ superiore al 

costo di produzione della forza-lavoro rappresentata dagli operat 

italiani, per una serie di cause economiche e sociologiche che non 

occorre ripetere. Il capitale che si trova in Svizzera ha dunque una 

potenza di compera maggiore quando esso é@ impiegato a comprare 

forza-lavoro italiana che forza-lavoro svizzera. Se non ayyiene |’emi- 

grazione italiana, il capitale forma una data combinazione economica : 

avvenuta l’emigrazione si forma un’altra combinazione. Avvenuta 

l’emigrazione italiana sara sufficiente, per ottenere un dato prodotto, 

di adoprare una quantita di capitale minore della quantita antece- 

dentemente adoprata. E questo perché, per ottenere la stessa quan- 

tita di operai e lo stesso numero di ore di lavoro, @ sufficiente un ca- 

pitale, espresso in salari, minore. L’emigrazione italiana nella Sviz- 

zera fa si che la produttivita marginale del capitale svizzero diventi 

maggiore ». 

(1) Cfr. L’emigrazione italiana in Svizzera. Torino, 1899, pag. 11 e segg. 
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Essa determina dunque una combinazione pil economica dei 

fattori della produzione, il beneficio della quale passa ben presto, 

per la concorrenza, dal capitalista al consumatore, sotto forma di di- 

minuzione dei prezzi dei prodotti; di cui si avvantaggian coghi altri, 

per l’'aumento nel potere d’acquisto dei loro salari, quegli stessi ope- 

rai che, per effetto della presenza del lavoro straniero, ne videro 

prima abbassato il livello. 

Alle deduzioni teoriche sarebbe d’altronde agevolissimo aggiun- 

gere il conforto di innumerevoli osservazioni pratiche. Il conte Tor- 

nielli insiste sugli imbarazzi continui e manifesti che procura a 

parecchi importanti rami di industria l’obbligo legale di non impie- 

gare piu del 10 per cento di stranieri nelle opere pubbliche, limitazione 

della cui rigorosa osservanza il parlamento si mostro sempre gelo- 

sissimo (1). Ed é nota la reazione provocata, nell’opinione algerina, 

dalla constatazione del danno recato a molte floride imprese dalle 

prime ostilita legali che le privarono del prezioso sussidio della mano 

d’opera italiana (2). La stessa utilita vitale del lavoro importato 

(italiano nei distretti industriali, slavo nelle provincie agricole orien- 

tali) é attestata in Germania dalla riluttanza dei governi ad adottare 

misure proibitive, la cui assurdita si rende tanto piu manifesta per il 

fatto della quasi completa cessazione della emigrazione tedesca. Né 

vy ha chi disconosca in Svizzera il contributo capitale recato dal 

lavoro forestiero allo sviluppo ed allo sfruttamento intensivo delle 

ricchezze naturali del paese. 

Certo é che, in tutte Je regioni europee a cui affluiscon spontanea- 

mente falangi di operai, il volerne fare a meno corrisponderebbe ad 

aumentare notevolmente il costo di produzione in tutte le industrie cui 

di preferenza essi si dedicano. Cid che gia pud constatarsi fin d’ora 

rispetto alle opere pubbliche in cui essi vengono contrattualmente 

eliminati 0 ammessi in minima proporzione, e nelle quali la loro 

assenza, a giudizio dell’illustre ex-presidente della repubblica elvetica 

Numa Droz, si risolve molte volte in gravi danni finanziari ed in abusi 

scandalosi, provocati dal monopolio degli intriganti e degli infingardi, 

che si arricchiscono colle forniture di cattiva fede, coi ritardi nelle 

consegne dei lavori, ecc. (3). 

i” quest’ultimo un aspetto meno generalmente noto del prote- 
zionismo operaio, che pure ne aggrava sensibilmente la portata e gli 

(1) Cfr. La Francia e Vemigrazione italiana, citato, pag. 170. 
(2) Ibid., pag. 91. 

(3) Cfr. la lettera—prefazione alla citata monografia del Sriia sull’Emigrazione 
Ataliana in Svizzera. 
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effetti, estendendosi anche a paesi dove la politica ufficiale segue un. 

diverso indirizzo, o precorrendone ad ogni modo di assai i rigori. 

Agli Stati Uniti stessi, gli statuti locali e municipali riservanti 

agli indigeni l’esecuzione d’imprese governative e comunali prece- 

dettero notevolmente la legislazione proibitiva federale (4). Ma il si- 

stema @ assai pit largamente applicato in Europa per la facilita con 

cui i partiti democratici riescono a premere sulle secondarie rappre- 

sentanze, anche la dove ancor non sperano di salire alla conquista dei 

poteri centrali. 

Ne offre un esempio tipico la Germania, nella quale si incontra- 

no ad ogni istante decisioni di tal fatta nei verbali dei consigli mu- 

nicipali, che giungono talvolta perfino al punto di far distinzione 

tra i nati nel comune e gli estranei, cosi tedeschi che d’altra nazio- 

nalita. Nel 1904-905 la citta di Berlino comunicava essersi stabilito 

il principio di ammettere agli impieghi da essa pagati e dipendenti 

soltanto gli operai nati sul luogo, o, in difetto, quelli che vi risiede- 

vano da pit lungo tempo. A Chemnitz, nel 1904, 1 socialisti domanda- 

rono che, per concorrere ai capitolati d’appalto comunale, gli impren- 

ditori dovessero impegnarsi ad arruolar in prima linea lavoratori 

tedeschi, e lo ottennero. Il sistema generalmente adottato nell’impero 

é quello di vietar assolutamente l’assunzione di stranieri finché non 

sia provato che le offerte degli indigeni rimangono insufficienti. Mo- 

naco, Ludwigshafen, Charlottembourg, Krefeld, Colonia, Bielefeld, 

Magdeburgo, Altona, Amburgo seguono questa via, non senza talora 

completare il trattamento di favore per gli ospiti ageravando a loro 

carico le contribuzioni locali. E la tendenza accenna a diffondersi sem- 

pre piu, estendendosi pure nella stessa forma ai comuni austro-un- 

garici (2). 

Se cid avviene in paesi finora ufficialmente reluttanti alla poli- 

tica protezionistica, 6 facile immaginare a quali eccessi dia luogo in 

Francia V’arbitrio municipale applicato a tale materia. I rapporti 

consolari segnalano ad ogni istante decreti di comuni interdicenti 

agli stranieri l’esercizio dell’uno o dell’altro mestiere. Rimarra. ti- 

pico, riferisce il Tornielli, il caso di un villaggio che ha proibito a 

due italiani il mestiere di impagliatori ambulanti di seggiole. Nelle 

citta del litorale, e specialmente in quelle dove le classi popolari si 

insediarono in maggioranza nei consigli, si ebbero casi frequenti di 

(1) Gfr. Mayo Smit, Emigration and immigration, pag. 217 e segg. Numerosi 

decreti di tal fatta troviamo pure accennati nelle rubriche legislative e di giu- 

risprudenza del Bulletin of the bureau of labor, 1900-1908. 

(2) Gfr. Guanianra, La concorrenza del lavoro straniero nei paesi d’ Europa, citato. 
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divieti, sotto forma di rifiuto di licenze, che colpirono gli italiani eser- 

centi i mestieri di cocchieri di vetture pubbliche, di merciaiuoli, di 

venditori di commestibili; proibizioni non sempre mantenute per le 

esigenze del pubblico servizio (1). 

La verita @ che questa azione degli enti locali, diffusa pit assai 

che non si creda e spesso affatto indipendente dall’indirizzo generale 

cui si ispira la politica dei diversi stati, costituisce, nel quadro gene- 

rale della legislazione protettiva, una sezione di interesse particola- 

rissimo. 

Alla controversa questione circa le cause del maggior costo delle 

aziende pubbliche in confronto alle imprese private potrebbe recare 

forse un contributo non privo di importanza lo studio dei moventi e 

dei criteri in forza dei qua!i i municipi si inducono a privarsi volon- 

tariamente della utilizzazione di fattori di produzione tanto van- 

taggiosi. 

Per quanto lontani dal pretendere di risolvere, senza specialis- 

sime ricerche, un problema ad apprezzare il quale sarebbe indispen- 

sabile l’analisi di un materiale vastissimo ed in buona parte difficil- 

mente accessibile, non crediamo scostarci troppo dal vero esprimendo 

Vipotesi che una simile indagine aggiungerebbe qualche argomento 

non spregevole alla tesi di quanti sostengono che le stesse forze ope- 

raie da cui proviene la spinta e l’incitamento indefesso a municipi 

ed a governi per procedere sulla via di sempre maggiori assunzioni di 

imprese dirette, ne rendon poi assai pitt gravosa alla collettivita V’at- 

tuazione e l’esercizio coi metodi d’una politica di classe miope ed 

egoistica. : 

(1) Cfr. La Francia e Vemigrazione italiana, citato, pag. 170 e segg. 
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1 caratteri e gli effetti economici del protezionismo 

della mano d’opera. 

La peculiare forma di protezionismo di cui passammo in rasse- 

gna le manifestazioni principali non é un frutto esclusivo degli atteg- 

giamenti e tendenze nuove che si vennero esplicando nella popola- 

zione operaia dopo che essa affermd meglio, ai tempi nostri, la pro- 

pria individualita solidale e combattiva. Precedenti numerosi potrem- 

mo indicarne nella storia di tutte le epoche nelle quali migrazioni di 

qualche importanza recarono sopra estranei mercati inattesi con- 

correnti. 

In Inghilterra specialmente episodi di tal fatta occorsero di fre- 

quente ai tempi della immigrazione in massa degli artigiani e mer- 

canti continentali, fuggenti le persecuzioni religiose. La abilita di 

costoro ed il predominio che ben presto acquistarono sulla vita indu- 

striale e commerciale britannica non potevano a meno di suscitare fra 

gli indigeni aspre gelosie. Onde le relazioni del consiglio privato del 

regno di Giacomo I riboccano di proteste e querele di piccoli commer 

cianti, di corporazioni, di gilde artigiane contro quegli stranieri, che, 

nel 1618, tenevan il monopolio di 121 mestieri, nella City. I tessitori 

p. e. li accusavano di danneggiare la professione, impiegar tiroci- 

nanti d’eta inferiore a quella consentita dagli statuti, vivere a piu 

buon mercato, e quindi poter vendere a prezzi pit bassi, privare di 

lavoro, coll’introduzione di macchine, gli altri operai e determinare 

il rincaro degli affitti nella canitale. 

Lo stile delle lagnanze non é dissimile:da quello di molti articoli 

di giornale od ordini del giorno unionistici del di d’oggi. Né gli effetti 

sono troppo diversi. Anche allora il governo interviene, limitando 

certi diritti pei forestieri, sottoponendoli a severo controllo, sorve- 

gliandoli, inducendoli a sfollare alquanto certi quartieri di Londra 

col trasferirsi in minori cittaé. Quasi ogni regno offre nella sua legi- 
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slazione qualche decreto regolante Vimmigrazione; finché non li eli- 

mina tutti dagli statuti il General repealing act del 1863 (4). 

Non sempre d’altronde i reclamanti atteseropazientemente gli ef- 

fetti dei rigori legali; come avvenne allorché, regnando Edoardo IH, 

il popolaccio di Londra, massacrd, a Southwark, tutti i fiamminghi 

incapaci di pronunciare correttamente le parole «bread and 

cheese » (2). 

Eppure quegli stranieri furono la forza e la fortuna dell’econo- 

mia inglese nella sua ascensione gloriosa verso il mondiale dominio ; 

come ebbe solennemente a riconoscere la commissione reale, dichia- 

rando: « Nearly all our chief trades have been made by them. And 

while theyr superiority in these trades raised jealousies and hostili- 

ties amongst their contemporaries, the impartial reader of the history 

of those times will probably come to the conclusion that this country 

owes a deep debt to those who so greatly contributed to make England 

the workshop of the World » (3). 

Casi di ostilita altrettanto contrarie agli interessi nazionali sa- 

rebbe agevole rintracciare percorrendo i documenti industriali del- 

Pepoca mercantilistica, quando i governi si studiavan di promuovere 

con ogni sforzo nuove forme di attivita produttiva importando dal- 

Pestero. mano d’opera abile, non sempre benevisa agli indigeni. E 
mi bastera ricordare a titolo di saggio i provvedimenti di tutela che 
lo stato piemontese dovette pitt volte adottare, nel secolo XVIII, per 
proteggere i maestri di parecchie arti fatti venire, con grandi sacri- 
fici, per creare ed avviare diverse specie di manifatture (4). 

Vero é tuttavia che codesti moti popolari rivolti contro la con- 
correnza del lavoro straniero presentarono, rispetto agli attuali, una 
fondamentale differenza; in quanto che furon quasi sempre l’insurre- 
zione d’un elemento pit arretrato ed incolto contro competitori in pos- 
sesso di attitudini e di strumenti pit. perfezionati; mentre invece @ 
la parte pit aristocratica del proletariato che oggi invoca difesa 
contro l’invasione degli unskilled. 

Le origini quindi effettive e dirette del movimento che ci occupa, 
se possono psicologicamente richiamarsi ad esempi e correnti pit an- 

(1) Gfr. W. Connincuam, The growth of English industries and commerce in modern 
times, vol. Il. The mercantile system, 4* ediz., Cambridge, 1907, pag. 324 e segg., 
e il rapporto di I. C. Morws davanti alla Commissione reale in Report of the Royal 
Commission on alien immigration, vol. 1°, pag. 2. 

(2) Gfr. Monnier, Les indésirables, pag. 217. 
(3) Cfr. Report of the Royal Commission on alien immigration, pag. 3. 
(4) Cfr. Dusoin, Raccolta per ordine di materia delle leggi, cioé Editti, Patenti 

Manifesti, ecc., emanati negli Stati di terraferma sino all’8 dicembre 1798 dai Sooratte 
della R. Casa di Savoia, ecc., vol. XIX, pagg. 330 e segg., 364, 440 e segg. e passim. 
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tiche, devon essenzialmente farsi coincidere colla foggia caratteristica 

che ai di nostri é venuta assumendo l’organizzazione operaia e cogli 

scopi che si propone la sua politica di classe, tendente, sotto i vari 

climi, ad uniformita di metodi sempre maggiore. 

F Di tale politica uno dei canoni fondamentali e costanti fu finora 

Vespediente della limitazione della mano d’opera, conseguita e man- 

tenuta sia col monopolio pit o meno completo di determinate occu- 

| pazioni, sia colla riduzione del numero dei tirocinanti, o coll’ esclu- 

: sione di classi intiere di persone, per motivi di eta, di sesso, di occu- | 

pazioni anterior o di mancanza di tirocinio (1). 

Da quando lautorita di Stuart Mill ebbe a sentenziare che « le 
coalizioni non riescon mai a solleyare i salari ad un saggio artificiale, 

se non limitano anche il numero dei competitori » (2), fu questo lo 

scopo che potrebbe dirsi preponderante dell’azione unionistica. Ma 
finché i dirigenti del movimento, fortemente imbevuti delle idee eco- 
nomiche a quei tempi prevalenti, interpretarono questo principio nel 
senso che fosse conveniente diminuire sopra il mercato la quantita 1 
complessiva di mano d’opera, si videro le leghe dedicare buona parte | 
dei loro fondi disponibili ad incoraggiamenti dell’emigrazione, intesi 
a liberare il paese del sovrappit di lavoro; e vi fu un momento in 
cui si credette che tali sussidi sarebbero divenuti uno dei pit gravi 
capitoli di spesa delle leghe. Dal 1843 in poi le unioni dei vetrai, 
compositori, legatori, meccanici, metallurgici, vasai ed altre dedica- 
reno a cid forti somme. Nel periodo dal 1855 al 1874, i soli metal- 
lurgici spesero a tal fine non meno di Lst. 4712. E, in quegli anni, 
gli emigration benefits furono assai popolari anche presso le altre 
categorie di lavoratori. 

Ma i risultati pratici si chiariron presto assai lontani dalle illu- 
sioni che avevan suggerito questo metodo. Ben tosto si vide che i fondi 
delle organizzazioni eran troppo esigui per potere ottenere un effetto 
sensibile sulla massa del lavoro disoccupato, nei tempi difficili. Si rico- 
nobbe d’altronde che il sistema favoriva una selezione alla rovescia . 
della mano d’opera, perché soltanto i migliori ed i pit arditi accon- 
Sentivano ad emigrare; menire, d’altro lato, esso incontrava opposi- 
zioni sempre pitt decise per parte degh australiani ed americani, tra i 
quali piu d’una unione contava numerosi soci, costituiti in organiz- 
zazioni filiali. 

(1) Cfr. S. e B. Wess, La democrazia industriale (trad. ital.), in “ Biblioteca i 
dell’Economista ,, serie V, vol. 7°, pag. 651 e segg. 

(2) Cfr. Principt di economia politica (trad. ital.) in “ Biblioteca dell’Economista 
serie I, vol. 12°, pag. 726 e segg. 

a? 
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Di qui il rapido declinare, dopo il 1860, della popolarita del- 

Vemigration benefit, corrispondentemente al trasformarsi del concetto 

intormatore dell’azione unionistica, la quale, cessando di ritenere 

come indiscutibile assioma che 1 salari si regolino sulla relazione della 

domanda coll’offerta, incominciava a sostenere che essi dipendono 

dall’insistenza tenace di tutti 1 lavoratori in un elevato tenor di 

writen (4D). 

Corollario logico dell’evoluzione cosi compiuta doveva essere ne- 

cessariamente la ricerca di sistemi men naturali per assicurarsi 11 

monopolio del mercato, sia con accordi collettivi imposti ai capita- 

listi, sia con l’intervento legislativo ottenuto mercé la pressione sui 

pubblici poteri. 

A questa pili recente fase della politica unionistica, cul con- 

tribui a dar la spinta il protezionismo del proletariato oltre-oceanico, 

direttamente si riannoda, come parte integrante, la lotta delle orga- 

nizzazioni di mestiere d’ogni paese contro ghi immigranti e la legisla- 

zione dla esse reclamata in materia. 

FE’ veramente strano che gli storici pit autorevoli del movimento 

operaio, e primi fra tutti i benemeriti Webb, abbiano completamente 

trascurato di porre in luce un elemento che aggiunge tanta evidenza 

agli atteggiamenti caratteristici della psicologia e della politica ope- 

raia nell’ultimo quarto di secolo. Lacuna tanto piu deplorevole in 

quanto che, mentre gli altri espedienti limitatori della mano d’opera 

sembrano, secondo i Webb stessi, avviarsi, per fatalita di cose, ad 

una lenta decadenza, il principio della porta chiusa agli stranieri 

pare destinato, almeno per un certo periodo, ad una diffusione viep- 

pit larga, estendendosi persino a paesi che, come il Giappone e |’Ita- 

lia, hanno il massimo interesse a proclamare nel mondo Vutilita e la 

giustizia di dottrine diametralmente opposte (2). 

(1) Cfr. W. E. Wev., “ Benefit features of the british Trade-unions , in Bul- 

letin of the Bureaw of Labor, 1906, maggio, pag. 669 e segg. Il recente acutizzarsi 

del problema della disoccupazione ha fatto rinascere in alcune unioni i dibattiti 

circa lopportunita dell’emigration benefit. Nel 17° Congresso annuale dell’Operative 

bakers of Scotland National Union del 1904 fu presentato un progetto di premi di 

emigrazione per favorire lo sfollamento del mercato, ma fu respinto. Pochissime 

unioni conservano qualche somma stanziata a tal uopo. Nel 1905 si pagarono da 

10 unioni, sulle 100 principali, appena Lst. 919 di e. b. Nel 1904, dalle stesse 

unioni, Lst. 1162. Cfr. Labour gazette, 1907, luglio. 

(2) Nel 1907 gli operai giapponesi, senza cessare di protestare contro le restri- 

zioni poste allo sbarco dei loro connazionali agli Stati Uniti, hanno preteso dal 

loro governo che i lavoratori cinesi venissero esclusi dal Giappone. In entrambi 

i casi si tratta di un identico sforzo per difendere un saggio di salari contro com- 
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La rassegna che ne abbiamo sommariamente compiuta ci ha rive- 

lata la unita sostanziale di moventi e la non grande diversita di tipi 

in Cui si esplica e presenta questo fenomeno protezionistico. Vedem- 

mo, quanto ai primi, che, se molteplici pretesti si adducono, non di 

rado anche in buona fede, a giustificare gli ostacoli agli spostamenti 

ed alle sovrapposizioni delle correnti demografiche naturali, un esame 

obbiettivo degli argomenti addotti li riduce tutti facilmente ad una 

sola, essenziale e fondamentale ragione: quella della temuta con- 

correnza della mano d’opera. Notammo, rispetto ai secondi, le altera- 

ziomi peculiari che la struttura tecnica della protezione subisce, se- 

condo che la difesa é rivolta contro la mano d’opera di colore o la 

bianca, e si tratta d’immigrazione permanente o temporanea, e Ci 

troviamo in un paese a confini marittimi o terrestri. 

Potremmo soltanto aggiungere che lo spirito demagogico, dal 

quale scaturisce in ultima analisi la rete ogni giorno piu fitta di vin- 

coli e barriere a danno del libero trasferimento, conferisce a questo 

protezionismo — in confronto al commerciale, con cui é legato da 

connessione strettissima — attributi di odiosita particolarmente ves- 

satoria, sopratutto perché dissimulati sotto le blandizie insidiose di 

una sottile ipocrisia. Le conclusioni di Ippolito Taine circa il gesui- 

tismo sofistico delle tirannie plebee si affacciano spontanee alla mente 

leggendo i decreti inverosimili con cui, non potendosi, in virtu di trat- 

tati, scacciare del tutto i cinesi, si escogitano mille ingegnosi espe- 

dienti per chiuder loro ugualmente la porta, o si introducono, a di- 

leggio, nelle leggi di persecuzione articoli affermanti l’intenzione di 

assicurare alle vittime una piu efficace tutela [« with a view of affor- 

ding them better protection » (4)] ; 0, con filantropica sollecitudine, si 

consente ad altri stranieri l’accesso in caso di malattia, a patto perd 

che la loro infermita offra un interesse scientifico per le cliniche degli 

petitori meno esigenti. Il governo giapponese ha accettato di pagare i Javoratori 
indigeni il doppio dei cinesi sui cantieri ferroviari. Cfr. Aunrrt, Américains et 
Japonais, pag. 171, n. L’Italia, terra di emigrazione per eccellenza, non offre 
occasione di conflitli tra operai indigeni ed esteri. Pitt d’una volia perd vedemmo 
le nostre organizzazioni operaie invocare provvedimenti speciali di rigore contro 
qualche alto impiegato straniero di industrie, venuto con esse a contesa. E non 
sono molti mesi dacché le maestranze scioperanti dell’Unione del Gaz di Milano 
chiedevano, interpreti i deputati socialisti, al governo che applicasse contro il diret- 
tore ing. Gruss, che osava tener loro testa, il piti odioso articolo della legge di P. S., 
espellendolo. Delle proposte di rappresaglie contro gli impiegati di commercio esteri 
residenti in Italia, poste innanzi da alcuni organi della nostra stampa in occasione 

di provvedimenti dannosi ai nostri emigranti, gia abbiamo discorso. 

(1) Cfr. M. I. Konter, Un-American character of race legislation, citato. 
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ralia, dove i furti d’oro nelle miniere rimangono 

i son molti ed hanno, col voto, parte non di- 

2), chi mai potrebbe non dubitare della buona 

fede degli scrupoli con cui si tenta giustificare la selezione rigorosis- 

sima dell’immigrazione in vista d’una completa eliminazione dei de- 

linquenti? EK come non sorridere di fronte al puritanismo pudibondo 

usione e di limitazione americana, con- 

gra- 

ospedali! (1). In Aust 

impuniti perché i ladr 

sprezzabile al governo ( 

cui si ispirano le leggi di escl 

frontandolo col colossale sviluppo che, non per colpa dell’immi 

zione, bensi per l’ingigantire della interna domanda, é venuto assu- 

mendo il mercato di New-York nella tratta universale delle bianche? 

La verita @ che la contraddizione insanabile tra 1 proclamati 

ideali dell’universale fratellanza e gli interessi particolari e spesso 

transitori di privilegiati gruppi locali deve logicamente tradursi nei 

piu ameni travestimenti dialettici degli scopi effettivi, di cui si rifugge 

dal confessare l’indole dispotica e sopraffattrice. 

Il concetto di sudditanza ligia, proprio delle antiche monarchie, 

poteva pit facilmente accordarsi cogli impedimenti molteplici che esse 

crearono all’emigrazione ed all’immigrazione. Ma, dopo la procla- 

mazione dei diritti dell’uomo, dopo le reboanti promesse di ospitalita 

illimitata incluse nella costituzione federale degli Stati Uniti, dopo le 

affermazioni gloriose del parlamento e della nazione inglese a favore 

della incondizionata ospitalita britannica, é naturale che le demo- 

erazie odierne si trovino imbarazzate a formulare in una teoria non 

contraddicente ai loro postulati politici ed  etici fondamentali il 

regresso che intendono compiere, in questo come in parecchi altri 

campi, verso forme arcaiche e superate di intervenzionismo statale 

e di protezionismo (3). 

Tutti i pretesti pil sottilmente escogitati non servono pero, lo 

ripetiamo, a dissimulare la brutalita del motivo economico in cui 

risiede la ragione d’essere essenziale dell’intiero movimento e senza 

(1) Cfr. Guariatia, La concorrenza del lavoro straniero nei paesi d’ Europa, citato. 

(2) Cfr. Pareto, Manuwale di economia politica. Milano, 1906, pag. 100. 

(3) Tanto cid é vero che i rappresentanti dei partiti proletari, ogni volta che 

si trovano a discorrere delle tendenze proibitive, cercano di declinarne ogni respon- 

sabilita, ricordando i frequenti deliberati platonici dei congressi interne zionali socia- 

listi ed operai, in cui si assunse dai delegati dei diversi paesi il reciproco impegno 

di opporsi, nel nome della solidarieta proletaria universale, ad ogni tentativo di 

misure restrittive e fiscali contro l’immigrazione. Li citava, anche recentissimamente, 

‘Yon. Rondani, in un’intervista relativa alla proposta Lebrun alla Gamera francese 

(Corriere della Sera, 27 febbraio 1910), non riuscendo pero se non a fornire una 

prova di piu della mancanza di sincerita che, in questo come in parecchi altri 

campi, é caratteristica poco simpatica della politica operaia. 
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il quale ne rimarrebbero in buona parte inesplicabili gli indirizzi, gli 

atteggiamenti, e le conseguenze, generali e particolari, dirette od 

indirette, delle quali ci resta a brevemente parlare. 

1s 

] Nella classica sintesi storico-critica che Francesco Ferrara ci ha 

b: lasciata degli effetti dei dazi doganali come strumento di politica 

economica, egli ne riassume gli inconvenienti dicendo: a) che il 

sistema protettore riesce il pit delle volte vano, per |’ingente spinta 

che da al contrabbando e perché spesso i suoi provvedimenti si rive- 

lan tra loro contradditorii; b) che é errore storico attribuirgli la pro- 

sperita delle industrie stesse che intende proteggere, poiche le intor- 

pidisce, tenendole lontane dalla salutare azione della concorrenza,; 

c) che & profondamente dannoso, per la stretta solidarieta economica 

dei diversi rami della attivita produttrice, poiche, determinando un 

artificiale impiego del lavoro, orienta irrazionalmente 1 fattori della 

produzione, cosi nuocendo, in definitiva, a quegli stessi che lo invo- 

carono; d) che é fonte spesso di disastrose sorprese, a cagione delle 

provocate rappresaglie (1). 

Non riescira difficile mostrare che ciascuno di questi capi d’ac- 

cusa trova un’applicazione altrettanto convincente e dimostrativa se, 

invece che al protezionismo commerciale, lo riferiamo al fenomeno 

di proibizionismo demografico che ci occupa. 

La frequente inutilita pratica della maggior parte degli espedienti 

con cui si cerca di regolare le correnti della popolazione @ uno dei 

punti su cui pil spesso insistono, per amaramente dolersene, gli 

scrittori esclusionisti. Uno studio speciale interessantissimo potrebbe 

invero farsi sugli infiniti accorgimenti con cui si pratica in tutto i 

globo, attraverso i severi controlli di confine, il piu sfacciato e fortu- 

nato contrabbando della merce umana, e cid anche quando le caratte- 

ristiche indelebili di razza rendon pit pericolosa la frode ed agevoli 1 

riconoscimenti. 

Assai istruttive riescon in proposito le confessioni dell’ispettore 

capo di immigrazione, preposto dal governo federale alla sorve- 

glianza delle frontiere (2). Se nella stessa Russia, dove, per ogni 

(1) Cfr. Le dogane moderne in * Biblioteca dell’Economista ,, serie II, vol. 8°, 

pag. v e segg. 

(2) Cfr. M. Braun, “ How can we enforce our exclusion laws? , in Annals of 

American Academy of political and social science, vol. XXXIV, n. 2, settembre 1909, 

pag. 140 e segg. 
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versta di confine, vigila giorno e notte (con tre cambi per ogni 24 ore) 

una guardia armata, coi piu illimitati poteri di arrestare e far fuoco, 

entrano ed escono illegalmente tutti gli anni mnigliaia di emigranti, 

non si pud ragionevolmente pretendere, osserva il dabben funzionario, 

che le leggi di esclusione ottengan completa applicazione agli Stati 

Uniti, dove pochi agenti devon sorvegliare un’estensione di confini 

terrestri e marittimi immensa, di cui buona parte in regioni affatto 

deserte. 

Il fatto sta che l’ingresso clandestino dei gialli avviene in pro- 

porzioni fortissime specialmente dalla frontiera messicana, al di la 

della quale si addensano turbe di lavoratori giapponesi, momentanea- 

mente impiegati in quei lavori ferroviari, ma che non attendono se 

non l’occasione propizia per gettarsi inosservati nel Texas, nel New 

Mexico e nell’Arizona. Nel 1907, anno in cui gli uffici di immigrazione 

su quel confine danno come ammessi 1458 immigranti, risulta invece 

che oltre 20000 penetrarono clandestinamente per tale via (1). Lo 

stesso fatto avviene dalla parte del Canada (2), ed alle Filippine (3). 

Ma, cid che pid impressiona, il contrabbando si verifica negli stessi 

porti piu frequentati. A Boston, in soli tre mesi del 1906, entrarono 

settantacingue cinesi; ed a Buffalo si calcolava riuscissero a pene- 

trarne da due a quattro per settimana (4). Non sembra dunque troppo 

esagerato giudizio quello di un magistrato federale che osservava : 

Perché veramente tutti i coolies cinesi viventi nel paese vi fossero natt, 

come vuole la legge, bisognerebbe che ciascuna donna cinese che 

abitava il paese un 25 anni fa avesse avuti almeno 500 figh » (5). 

La descrizione delle infinite astuzie, dei mille stratagemmi che 

si pongono in opera per eludere i divieti aggiungerebbe un capitolo 

interessantissimo all’avventurosa storia del contrabbando. Si tratta 

d’un traffico ben organizzato e regolare, foggiato non di rado a tipo 

di grande industria; e il Braun riferisce con quanta abilita l’impren- 

ditore riesca ad addurre in prossimita del confine le sue squadre di 

immigranti, dirigendole, al momento opportuno, nel punto privo di 

sorveglianza, e fornendole poi di tutti i documenti necessari per 

giustificare la loro presenza sul suolo americano, per mezzo di reci- 

proci attestati, a base di sostituzioni e falsificazioni di atti dello stato 

civile. 

(1) Cfr. Evening Post, 12 dicembre 1907. 

(2) Cfr. Aupert, Américains et Japonais, pag. 239, n. 

(3) Cfr. R. Mc Cuttocu Story, Oriental immigration into the Philippines, citalo. 

(4) Gfr. I. B. Reynoips, Enforcement of the Chinese exclusion laws, citato. 

(5) Cfr. Annual report of the commissioner general of immigration. Washington, 1903- 



— 183 — 

La popolazione cinese di alcune piccole citta messicane di fron- 

tiera vive esclusivamente dei proventi di tale contrabbando; i quali, 

a detta del’Reynolds non son spregevoli, dacché, per ogni immi- 

grante che riesca a penetrare, |’imprenditore realizza un guadagno 

che pud variare da 25 a 200 dollari. Le spese pit. gravi ch’egh 

deve incontrare son quelle che occorrono per procurarsi le false 

testimonianze indispensabili a stabilire la mentita identita, e per 

comperare qualche funzionario d’immigrazione e specialmente qual- 

che impiegato ferroviario americano, il cui Concorso riesce preziosis- 

simo all’uopo. Agli scali marittimi sistemi diversi producono identici 

risultati, anche perché entra qui in gioco la forza finanziaria e 

Vinfluenza delle compagnie di navigazione, a cui si appoggia |’indu- 

stria contrabbandiera. 

Anche rispetto agli immigranti bianchi, che offrono a simile 

specie di affari una materia prima alquanto meno adatta perche non 

dotati della assoluta solidarieta e dell’imperturbabile attitudine alla 

menzogna giudiziaria che caratterizza gli asiatici, gl approdi clande- 

stini sono, cid non di meno, numerosissimi. Ed i Reports of the 

general commissioner of immigration (1902, 1903, 1904) denunciano 

come uno dei principali ostacoli al conseguimento della selezione 

cui mirano le leggi l’attivita subdola e incessante di tutta una rete di 

agenti di emigrazione agli stipendi dei grandi vettori marittimi, 1 

quali riescono ad importare grosse quantita di lavoratori delle cate- 

gorie proibite, e specialmente di operai precedentemente obbligati. 

In Francia ed al Canadai funzionano scuole destinate esclusi- 

vamente ad ammaestrare gli emigranti circa i modi pil pratici di 

eluder la legge. Ed é tale l’impunita con cui agiscono gli speculatori, 

che certe sanzioni punitive contro gli arruolatori di operai contrat- 

tuali non poteron mai esser applicate, per mancanza di prove. 

A tutti gli espedienti attuati o proposti per accertare a carico di 

un immigrante la qualita di wrdesirable, Vingegnosita dei frodatori 

ha scoperto un correttivo. All’obbligo di presentare all’arrivo una 

certa somma suppliscono assai di buon grado le compagnie di navi- 

gazione o gli agenti, come benissimo si puo scorgere rispetto al 

giapponesi, che sbarcan tutti con un peculio di 30 dol., il minimo che 

vien richiesto per consentir loro l’ingresso (1). Delle esclusioni fondate 

sulla precedente condotta ben facilmente si fan gioco i pregiudicati, 

merce l’industria lucrosa e diffusissima dell’alterazione o della sosti- 

tuzione dei documenti ufficiali; e basta a provarlo il fatto che, dal 1899 

(1) Cfr. Report of the Industrial Commission, vol. XV, peg. 756. 
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anali degli Stati Uniti non respinsero per crimi- 

nalita se non 106 persone, SU milioni di arrivati, mentre nel 1904, le 

carceri federali ospitavano non meno di 9825 stranieri (1). Non meno 

fallaci, a detta dei funzionari verificatori creati dall’Alien act inglese, 

si rivelan le cautele di carattere sanitario, per la superficialita inevi- 

tabilmente sommaria delle visite mediche al confine (2). Né a risultati 

migliori conducono 1 decreti sul lavoro obbligato, in forza dei quali 

‘ei poche centinaia di stranieri, mentre é noto- 
si respinsero fino ad 0g 

rio che una fortissima proporzione degli sbarcati rientrerebbe, in 

realta, in tale categoria (a) 

Vi @ infine una classe di persone che sembra sottrarsi quasi total- 

al 1904, gli uffici dog 

mente ai controlli legali, ed é quella delle prostitute. Nel 1900 sopra 

un totale di 448.572 immigranti agli Stati Uniti non si ebbero che 7 

esclusioni a tale titolo; nel 1901, 3 su 487.918; nel 1902, 3 su 648.743, 

e cid mentre la piazza di Nuova York diveniva uno dei principali 

centri di irradiazione del traffico mondiale di carne umana. Per chi 

d’altronde non tema di considerar 1 problemi nella loro essenza posi- 

tiva, con spirito alieno da assurdi preconcetti, il chiudere la porta a 

queste infelici reclute del vizio provenienti dall’estero, lungi dall’equi- 

valere alla moralizzazione dell’ ambiente, significa piuttosto un 

fomite all’interna depravazione. Il presidente della commissione 

d’inchiesta, lord I. Hereford, faceva rimarcare, non senza amara 

ironia, che ogni prostituta straniera espulsa sarebbe ben presto sosti- 

tuita da una inglese. « Dove sara il vantaggio, poiché il male é ine- 

vitabile? E’ la bestia umana che converrebbe cambiare. L’offerta e 

la domanda, in questa industria, non sono esse in certo modo inter- 

dipendenti e concomitanti? » ae 

Sarebbe davvero superfluo addentrarci in maggiori particolari 

per documentare I’asserto che la legislazione proibitiva si rivela, in 

pratica, largamente insufficiente a raggiungere gli scopi che si pro- 

(1) fr. H. Samuet, “ Immigration , in Economic Journal, vol. XV (1905) p. 317 

e segg. Il modo come i delinquenti d’altri popoli riescono ad introdursi in America, 

deludendo tanto la sorveglianza delle autorita dei paesi d’ origine che quella dei 

funzionari federali é assai bene spiegata in Warcuorn, The truth about immigrants, 

citato. 

(2) Gfr. H. Samuet, Immigration, citato. 

(3) Gfr. Draae, Le migrazioni del lavoro, p. 935, e Hatt, Immigration, p- 248 e segg. 

(4) Cfc. Report of the Royal Commission on alien immigration. Minutes of evi- 

dence, § 12042. Agli Stati Uniti risultd da una recente verifica che i */, delle donne 

perdute erano nate nel paese e che un’alta percentuale di quelle nate all’estero ris 

siedeva in America da un tempo pit che sufficiente a sfuggire i disposti delle leggi 

d'espulsione. (fr. Warcuorn, The truth about immigrants, citato. 
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pone. Riesce piuttosto interessante ricordare che, molte volte, nella 

preoccupazione di opporsi a cid che essa considera un male, provoca 

un altro danno dello stesso ordine, ma assai peggiore. 

Vedemmo che in California, alle Hawai e nella Colombia inglese 

si diffonde vie meglio il rimpianto per il bando dato ai cinesi, il quale 

rese possibile la venuta di un concorrente ben piu temibile ed intrat- 

tabile, il giapponese. Ora da pit parti si incomincia ad osservare che 

la legge la quale vieta l’importazione di bianchi vincolati da con- 

tratto @ una delle cause che dischiude le Hawai all’invasione nippo- 

nica (1). Parimenti negli Stati meridionali dell’Unione, gli spiriti pit 

illuminati non cessano di porre in guardia i loro concittadini contro 

gli effetti inevitabili di un artificiale arresto dell’immigrazione euro- 

pea sulla proporzione in cui rispettivamente si accrescono la popo- 

lazione bianca e la negra, col pericolo che quest’ultima, la cui rata 

di accrescimento interno é piu forte, venga un giorno a sover- 

chiare (2). E, nel continente oceanico, il principio orgoglioso della 

« white Australia » sembra da qualche tempo gravemente compro- 

messo dall’estensione dell’ostracismo ai lavoratori di razza europea, 

i quali soltanto riuscirebbero ad impedire che sulla costa settentrio- 

nale, deserta é quasi inesplorata, sbarchino clandestinamente e Si 

stabiliscano senza subir molestia turbe di indu o di cinesi (3). 

(1) Cfr. AuBeRT, Ameéricains et Japonais, pag--73. 

(2) Cfr. G. Serer, “ Limitation internationale de V'immigration en vue de la pré- 

servation des races, de la culture et de la vie économique , in Revue économique 

internationale, 1908, vol. 1, pag. 584 e segg- Roosevelt stesso non mancé di lanciar 

esasperati anatemi contro i cittadini di sangue caucasico renitenti alla procreazione, 

grazie ai quali l’America sarebbe fra non molto, senza l’immigrazione, una nazione 

di negri. Cfr. A. Lorta, Malthus. Modena, 1909, pag. 76. 

(3) Cfr. Economist, 4 novembre 1905, pag. 1753. “ Il governo della federazione 

@ conscio del pericolo, ma @ posto in una condizione di eccezionale difficolta dalla 

sua dipendenza dal Labor Party, e tale partito é accanitamente contrario all’intro- 

duzione di popoli come gli italiani, gli spagnuoli o qualunque altro abitante del- 

Europa meridionale, i quali, benché potrebbero per il momento occupare la costa 

settentrionale e cosi aiutare ad escludere gli asiatici, potrebbero in seguito creare 

nelle colonie l’offerta di un lavoro a buon mercato. Molte proposte furon presentate, 

ma finora nulla si fece. E intanto il pericolo incalza. L’Australia del Nord é uno 

dei prossimi campi di battaglia delle razze bianche e mongoliche ,. Cfr. Aven H. Lusk, 

“ The real yellow peril , in North American Review, novembre 1907. Il fatto d’altronde 

uminati uomini di governo australiani. E fin dal 1897 

ale del Queensland, ad una deputazione chiedente 

he ricordava che il solo e vero mezzo per 

il popolamento bianco. Cfr. A. H. Lepegr, 

era stato previsto dai pit ill 

Yon. T. I. Byrnes, attorney gener 

un inasprimento delle leggi anti-asiatic 

tener lontani i gialli era di favorire 

Australian socialism. Londra, 4909, pag. 153. 
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Ponendosi dunque dallo stesso punto di vista proibizionistico, 

si deve concludere che spesso un divieto non serve che a render vane 4 

le prescrizioni di un altro. Sorte comune, come bene é noto, alla : 

maggior parte dei provvedimenti del protezionismo, alla quale non si 2 

sottrae questa manifestazione peculiare di esso. 

III. a 

Dopo la scarsa efficacia delle barriere restrittive, i loro danni. 

Molti ebbimo occasione di rilevarne nel corso della nostra espo- 

sizione, a Mano a mano che Ci si presentava una conseguenza diretta 

dell’uno o dell’altro provvedimento; e parecchi effetti indiretti, cosi 

economici che politici e giuridici (4), ne furono pit volte denunciati, 

insistendo sui quali saremmo tratti a troppe digressioni. 

Soltanto ricorderemo, tra questi ultimi, il pregiudizio recato alla 

industria della navigazione dalle mille angherie sanzionate contro ca- 

pitani ed armatori da tutte indistintamente le leggi di esclusione dei 

paesi marittimi, colle responsabilita molteplici che loro addossarono, 

i pericoli di confische a cui li assoggettarono, le formalita infinita- 

mente vessatorie a cui subordinarono gli approdi e le permanenze 
delle navi nei porti, le multe frequenti di che li colpirono. 

L’accrescimento notevole di rischi cosi artificialmente creato, é 
il costo pitt elevato dell’intiero servizio, per gli obblighi numerosi, 
che si traducono in aumento di spesa, non possono che concretarsi, 
in ultima analisi, in un’elevazione dei noli a carico di tutti, emi- 

granti e non emigranti (cid che equivale evidentemente ad un inaspri- 
mento indiretto della protezione). 

In taluni paesi inoltre i danni all’industria marittima si palesano 
in fenomeni ancor pitt immediati. Ne offre un esempio tipico |’ Inghil- 
terra, dove durava da parecchi anni una lotta di concorreuza acca- 
nita tra le compagnie nazionali e le tedesche per il trasporto degli 
emigranti europei oltre Oceano, senza che le seconde fossero riuscite 
a raggiungere la modestia dei noli attuati dalle prime, per la quale 
diveniva conveniente agli emigranti continentali far scalo in Inghil- 
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(1) Notevoli, fra questi, gli inconvenienti cui da luogo in Francia il rilascio dei 
certificati obbligatori di iscrizione, che, risultando non di rado in contraddizione coi 
documenti dello Stato civile, cagionano tutte le male conseguenze derivanti dal- 
Vemissione d’un titolo che viene a far fede di un’identita personale non accertata 
con le debite garanzie. Cfr. Tornienu, La Francia e Vemigrazione italiana, pag. 174.. 



S
i
n
e
s
 

c
s
 
i
E
 

= Mey 
4). L?Aliens’ act / 

{ 

\ 

li favore conqui- 
terra ed ivi reimbarcarsi alla volta delle Americhe 

é venuto bruscamente a distruggere la posizione ( 

stata dall’industria inglese nella contesa con la rivale germanica. 

I porti di Londra, di Liverpool cessano ogni di meglio di esser centro 

del fruttifero commercio di transito della merce-lavoro trasmigrante, 

mentre gli armatori continentali, largamente approfittando della inat- 

tesa fortuna, vanno ogni giorno meglio togliendo alla piu fiorente 

delle industrie britanniche una delle fonti di guadagno conseguito e 

mantenuto a costo di maggiori sacrifici (2). 

Il rapporto di causa ad effetto che si presenta con limpida evi- 

denza in questo istruttivo episodio non riesce pero sempre altrettanto 

facilmente identificabile. Come in tutti i fenomeni economici di grande 

complessita, la semplice osservazione non é guida sufficiente a stabi- 

lire, per entro all’azione di forze che si sommano 0 si elidono, il grado 

di influenza di un fatto o di un elemento singolo, che venga ad alterare 

la formazione spontanea degli equilibrii naturali. 

Soltanto quindi alcune considerazioni d’indole teorica possono 

fornirci un punto d’appoggio sicuro per misurare la portata eco- 

nomica del nuovo protezionismo. 

IV. 

G. De Molinari osservava che il tramonto della schiavitu, soppri- 

mendo V’industria dei grandi speculatori che reclutavano e distribui- 

vano uomini secondo le richieste dei mercati, ad ess! ben note per la 

perfetta organizzazione del loro commercio, costitui, dall’esclusivo 

punto di vista della mobilita della merce-lavoro, un regresso, di cul 

V’economia mondiale e le condizioni delle classi lavoratrici risentirono 

gli effetti durante tutto il lungo periodo nel quale forze nuove non 

eran sorte a ripristinare con altri mezzi il sospeso fenomeno (3 

Fu solo ai tempi nostri che lo sviluppo inatteso e erandioso delle 

comunicazioni, l’ingente moltiplicarsi della popolazione nei vecchi 

paesi, i progressi della media coltura popolare eliminatrice di timori e 

(1). Cfr. il discorso di Sir Cuartes Ditke, del 19 aprile 1905, in Parliamentary 

debates, vol. 145, pag. 693; e le risposte dell’ Hawkey, davanti alla Royal com- 

mission (Minutes of evidence, §§ 1430-33, 1437-39). 

(2) Cfr. M. I. Lanpa, “ Alien transmigrants , in Economic Journal, XVI (1906), 

pag. 353 e segg. 

(3) Cfr. Les bourses du travail. Parigi, 1893, pagg. 150 e segg., 185 e segg. e 

passim. 
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egiudizi, la diffusa conoscenza delle condizioni di vita di t 

eno degli impedimenti legislativi al libero espatrio, 

andi correnti umane, tendenti a creare, anche 

quella 

di pr 
erre re- 

mote, il venir m 

hanno riattivato le gr 

rispetto al fattore lavoro, quella relativa unita, o almeno 

stretta solidarieta dei mercati, i cui effetti incontestabilmente bene- 

fici furon le mille volte magnificati ed illustrati nei riguardi degli 

altri elementi della produzione. 

Ma se le altre merci, — prodotti o capitali — non incontrano, nel 

loro muoversi spontaneo verso mercati di prezzi piu alti, se non osta- 

coli materiali, che il progresso tecnico delle comunicazioni va atte- 

nuando ogni giorno, la mobilita della merce-lavoro é inoltre rallen- 

tata da molti attriti propri, determinati dal chima, dalle tradizioni, 

dalla lingua, dall’ambiente, dagli affetti di famiglia e di patria, co- 

stituenti tutti insieme un ritegno potentissimo agli spostamenti nella 

direzione dei migliori salari. 

« Di tutti i bagagli — gia lo insegnava Adamo Smith — l’uomo 

é il pil difficile da trasportare ». Ed in cid sta senza alcun dubbio 

per la mano d’opera una ragione d’inferiorita, la quale ampiamente 

giustifica, come affermano i sostenitori non puramente empirici del- 

Vorganizzazione operaia (4), il vasto movimento di associazione So- 

lidale, che ha per scopo appunto di ovviare nei limiti del possibile, a 

pro della mano d’opera, alle condizionisfavorevoli in cui essa si trova, 

in confronto alle altre merci e sopratutto in confronto al capitale, 

rispetto agli attriti dello spazio e del tempo; e cid non solo in vista 

del vantaggio particolare di una classe, ma ai fini piu alti del pro- 

gresso economico generale, che ha per primo fattore armonico distri- 

buirsi degli elementi della produzione nei luoghi ove la maggiore 

loro utilitd risulta da una pit attiva richiesta. 

Ora, ammessi questi fatti e questi principii — nel riconoscere 1 

quali troviamo ormai concordi tanto i pit. accesi simpatizzanti delle 

rivendicazioni operaie come gli economisti che si ama denunciare 

quali complici delle sopraffazioni capitalistiche — ci sembra sia diffi- 

cile contestare che, teoricamente e in linea generale, qualunque osta- 

colo artificiale che si aggiunga ai molti impedimenti naturali per cui 

la merce-lavoro vede diminuita la propria mobilita dall’uno all’altro 

mercato risultano in un danno manifesto rispetto alla economia 

mondiale, e pi specialmente riguardo alle classi lavoratrici consi- 

derate nel loro complesso. 

(1) Cfr. Casrati, “ La politica industriale delle organizzazioni operaie , in Riforma 

Sociale, 15 luglio 1907. 
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Il chiuder la porta agli immigranti, non meno che l’opprimere con 

vessazioni gli imprenditori e gli intermediar: dello spontaneo espa- 

trio — nell’insuflicienza dei cui profitti il De Molinari gia ravvisava 

una delle cause del troppo lento livellarsi del mercato del lavoro 

internazionale (1) — si risolve dunque in un regresso di civilta vero 

€ proprio; onde le unioni operaie che lo inyocano, contraddicendo 

con illogico atteggiamento ai postulati fondamentali stessi della loro 

esistenza, minacciano la base dell’argomento principe su cui poggia 

la tesi della loro sociale utilita. 

Corollario di tale verita pud considerarsi il riconoscimento 

dell’impiego men proficuo dei fattori della produzione, inevitahil- 

mente derivante dagli ostacoli ai loro naturali spostamenti. 

L’asserto non abbisogna di dimostrazione per quanto riflette i 

paesi di partenza, dove la sovrabbondanza di popolazione non trova 

un impiego adeguatamente produttivo. Ma, riguardo ai territori di 

destinazione, non torna inutile richiamar |’attenzione sugli effetti 

(men comunemente avvertiti) che l’arrivo d’un elemento estraneo, 

normalmente appartenente alle categorie del lavoro inabile 0 meno 

abile, e percid disposto ad assumere, per un prezzo inferiore, le occu- 

pazioni pit basse, esercita sovra l’impiego delle forze indigene, libe- 

randole da occupazioni puramente materiali 0 men produttive per 

applicarle in prevalenza ad opere nelle quali l’abilita tecnica ed il 

piu elevato grado intellettuale concorrano a moltiplicare od a perfe- 

zionare il rendimento. 

Cid che Henry Fawcett scriveva, con spirito veramente profetico, 

nel 1864, quando appena si disegnavano le prime fasi del maestoso 

fenomeno migratorio dell’eta nostra, riguardo alla possibilita di 

vedere un giorno le stirpi inferiori impossessarsi, a tutto beneficio 

della civilté progrediente, dei compiti pit' umili, gradatamente abban- 

donati dai lavoratori dei popoli pit evoluti e pit colti, destinati a 

formare un’aristocrazia operaia adatta ad imprimere un continuo 

impulso progressivo alla vita industriale; e cid ch’egli diceva relati- 

vamente alla eventuale utilité della pacifica convivenza dei due 

elementi tra cui si fosse creata una divisione del lavoro cosi econo- 

micamente proficua (2), sembra in via di realizzarsi oggi, per causa 

dell’emigrazione, in piu d’un paese. 

Gia lo rilevammo, sulle traccie della Roberts Coolidge, nei 

riguardi dei cinesi di California, la cui cooperazione pare Si sia limi- 

(1) Cfr. Les bourses du travail, pag. 102 e segg. 

(2) Cfr. The economic position of the British labourer. Londra e Cambridge 

1865, pag. 254 e segg. 
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tata ad industrie nelle quali l’opera dei bianchi non si otteneva se non 

a un costo affatto sproporzionato, con evidente distrazione da scopl 

altrimenti proficui di forze e di attitudini suscettibili, in applicazioni 

d’ordine pit elevato, di un piu efficace rendimento (1). 

Ma fatti analoghi si osservano, agli Stati Uniti stessi, anche 

rispetto alla concorrenza bianca (2); nonché pure, del resto, in campi 

di emigrazione a noi assai pil vicini. 

In Germania l’elemento straniero ha largamente sostituita nelle 

campagne la popolazione indigena, accorsa in massa al richiamo degli 

alti salari delle industrie cittadine (3'. Similmente in Svizzera ed 1 

Francia (4), stando ai rapporti dei nostri consoli, la mano d’opera 

italiana si applica normalmente ai compiti pit umili e men retribuiti, 

disertati dai proletariati indigeni che son pervenuti ad un erado supe- 

riore di perfezionamento tecnico. Né tutte le inchieste e le discussioni 

che si fecero in Inghilterra son riuscite a porre in sodo che il flutto 

migratorio contro cui si scagliano tante imvettive abbia privato del suo 

lavoro un solo operaio britannico skilled, e non abbia anzi piuttosto 

contribuito a migliorarne le sorti colla creazione di nuovi rami di 

industria, resi possibili dalla nuova offerta di lavoro a buon mercato 

(1) Anche il Drage del resto notava che troppo poco si tenne conto del fatto, 

ammesso pure dal Mayo Smith, che il lavoro cinese non si eleva quasi mai oltre 

le sfere pit: basse, mentre rimane ai bianchi il monopolio delle occupazioni supe- 

riori. Cfr. Le migrazioni del lavoro, pag. 910. 

(2) “ Operai per lavori umili non vengono dalle scuole americane, e, per con- 

seguenza gli stranieri vengono e si sobbarcano a tali lavori, mentre a noi si chiede- 

rebbe di meravigliarci e dolerci di cid ,. Cfr. Warcuorn, The truth about immigrants, 

citato. Nella discussione dinnanzi al Congresso di un credito per l’erezione d’una 

stazione per gli emigranti a Filadelfia, l'on. Bourke Cockran proclamo altamente 

che ‘ l’emigrante, anzicbé privare di lavoro l’operaio indigeno, aumenta a questo 

le opportunita di trovar lavoro, e lavoro pit elevato e meglio rimunerato. Se non 

vi fosse il nuovo immigrante per le fatiche piu dure e piu umili, molti lavori non 

verrebbero eseguiti, molte opere non sarebbero compiute. In realta Vimmigrante 

solleva il lavoratore americano, sopra le proprie spalle, ad un piu alto livello di 

lavoro e di salario ,. Cfr. Emigrazione e colonie (1909), vol. III, parte 3*, pag. 139. 

(3) Cfr. Guarictia, La concorrenza del lavoro straniero net paesi d’ Europa, citato. 

(4) “ IL fenomeno che chiamasi di penetrazione degli strati inferiori nei supe- 

riori della classe lavoratrice — scrive, dalla Francia, il TorniELL1 — e che é proprio 

dei paesi dove questa scarseggia, si compie spontaneamente, e senza che coloro i 

quali in questa classe sostengono la lotta per l’esistenza se ne avvedano. All’im- 

migrante proletario é forzatamente assegnato, nell’ultimo strato, il posto che lasciera 

vacante l’operaio del paese, che si eleva negli strati superiori. Ma questo processo. 

che in ultimo riesce tutto a vantaggio dell’operaio locale, non si compie senza effer- 

vescenze e resislenze, senza rivaliti e invidie, produttrici di deplorevoli eccessi ,, 

Cfr. La Francia e Vemigrazione italiana, citato, pag. 7!. 

: 
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e riducenti considerevolmente il costo di alcuni articoli di comune 

consumo (mobili, vestiari, calzature), prima meno accessibili, per 

ghi alti prezzi, alle borse pitt modeste (1). 
Il fatto sta che, nel periodo che segue l’arrivo, e spesso per un 

tempo che si prolunga quanto la prima generazione, |’elemento stra- 

niero, pit assai che ad invadere i mestieri specializzati, ha tendenza 

ad occupare gli impieghi della sfera inferiore, rendendoli meno costosi 

a vantaggio della collettivita e liberando la mano d’opera abile, che 
diventa cosi disponibile per un lavoro piu elevato. 

Col contribuire alla miglior distribuzione, secondo le attitudini, 

della merce-lavoro esistente sui diversi mercati, l’emigrazione ne 

aumenta per tal modo l’efficienza complessiva, con profitto evidente 

della produzione, quindi della ricchezza e del benessere medio 

generale. 

Voler negare una simile verita sarebbe lo stesso che sostenere che 

ad un paese produttore d’oro ma privo di miniere di ferro convenga 

fabbricare col primo metallo persino le sue vanghe o i suoi aratri 
anziche scambiarlo con una equivalente quantita di ferro importata 
dal di fuori. Anche nei problemi della merce-lavoro trova applica- 

zione la legge dei costi comparati (2). 
Non contraddicono a queste conclusioni i riflessi che sorgono 

dalla considerazione del fenomeno da un altro, non men_noteyole, 

punto di vista. 

Studiando le cause dell’avversione popolare contro i giapponesi 
ed i cinesi, ci occorse di notare che essa era tanto pili forte quanto 

maggiore si rivelava la superiorita dell’elemento avventizio sull’indi- 

geno riguardo alla operosita, sobrieta, disciplina e produttivita. 

(1) Cfr. Monntsr, Les indésirables, pag. 67 e segg. Lo stesso pud dirsi pei cinesi 

in California. La produzione a buon mercato di effetti di vestiario, di calzatura, ecc., 

la quale procura indirettamente lavoro a molti operai e riduce sensibilmente il 

‘costo di tali consumi per la popolazione indigena, non avrebbe potuto reggersi (per 

gli stravaganti salari dei bianchi), contro la concorrenza delle manifatture dell’est, 

utilizzanti mano d’opera femminile e infantile, senza il concorso dei cinesi. Cfr. RopeRTs 

Coouines, Chinese immigration, pag. 357 e segg. 

(2) Gli aspetti sociali del problema assumono spesso una importanza non minore 
di quelli puramente economici. Gli altissimi salari e Ja avversione crescente dei 

bianchi per taluni mestieri hanno in qualche caso delle conseguenze che eccedono 

il semplice aumento nel costo di singoli prodotti. Gli effetti, p. e., che la crisi nel 
servizio domestico incomincia ad esercitare in tutta la vita famigliare americana 

non manca di ripercuotersi profondamente sui costumi, sull’educazione, sulla fisio- 

nomia stessa della societa. I gialli ed alcune classi di immigranti europei formano 

ormai il solo correttivo contro il grave pericolo che minaccia per questa via la 

figura tralizionale della home medio-borghese. 
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alari, di cui cosi iperbolicamente Accade invero ben spesso che gli alti s 
e-lavoro, 

si magnificano gli effetti sul rendimento economico della mere 

se incontestabilmente sviluppano le capacita tecniche, determi- 

nano nelle classi lavoratrici un tenor di vita in cui le spese 

voluttuarie d’indole dannosa superano non di rado quelle rivolte al 

miglioramento intellettuale o morale, onde, per conseguenza neces- 

saria, le esigenze di tali operai quanto ad orari, retribuzioni ecc. 

non fan che crescere, mentre diminuisce, colla loro laboriosita e col 

buon volere ch’essi spiegano, l’utilita che puo ritrarne Vimprenditore. 

Il fatto é notato quasi costantemente dai nostri consoli, ogni volta 

che essi son tratti a parlare delle cause provocanti i conflitti tra gli 

emigranti italiani ed i proletariati locali. 

Il DiPartimento, federale svizzero dell’industria si proponeva ri- 

petutamente il quesito del « perché si abbandonasse tanto facil- 

mente agli italiani questo o quel lavoro, sotto pretesto che esso é pe- 

noso 0 ripugnante», e perché, anche nei mestieri specializzati, aumen- 

tasse la percentuale di stranieri impiegati, con perfetta parificazione 

di salario (1). E, in seguito ad una larga inchiesta, rispondeva 11 Dr. 

De Michelis doversi cid attribuire, assai pi che ad una differenza di 

mercedi, alle esigenze talora eccessive degli indigeni, troppo fieri 

della loro personalita e percid nteno docili e meno utili, ed alla man- 

canza in essi delle qualita firecipue degli italiani: maggior energia 

produttiva, proveniente dalla maggior sobrieta e frugalita abituali, 

e maggior resistenza al lavoro. La disposizione ad accontentarsi di 

mercedi pitt misere, anche quando esiste, ¢ di-breve durata; perche, 

venuto appena a conoscenza delle tariffe, elemento straniero non Si 

mostra pitt remissivo. Ma il fatto sta che, pefe a parita di salario, 

la mano d’opera italiana é@ preferita a quella indigena, che non 

scarseggia, ed anche all’infuori delle occupazioni volgari e grosso- 

lane, dei lavori puramente manuali ¢2). 

Il fenomeno si ripete sugli altri mercati d’Europa, sui quali gh 

italiani, preferiti un tempo perche lavoravan a minor prezzo, so- 

stengon oggi la concorrenza essenzialmente per le loro buone qua- 

lita (3). 

Lo stesso puo dirsi per l’Australia. Il Corte confrontando il gua- 

dagno di un operaio anglo-sassone, il king-workingman di questa de- 

mocrazia, col costo medio delle sue sussistenze, costatava che l’am- 

(1) Gfr. Schweizerische Fabrikstatistik wom 4 Juni 1901. Berna, 1902, pag. 30. 

(2) Cfr. “ L’emigrazione italiana in Svizzera, in Boll. emigr., 1903, n. 12, 
pag. 19 e segg. 

(3) Cfr. Guarietia, La concorrenza del lavoro straniero nei paesi d’ Europa, citato. 
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plissimo margine esistente tra le due cifre lasciava in pratica un 

largo campo, assai pit che al risparmio, al dilagare dei vizi in 

quel proletariato. A cid egli attribuiva la preferenza che vien data, 

anche in quei lontani paesi, ai pochi italiani, i quali, vinto Vosta- 

colo della lingua e del primo collocamento, non tardano a farsi ap- 

prezzare per una sobrieta, assiduita al lavoro ed abituale economia 

ignota a quei ceti operai, di giorno in giorno pit infingardi e dissi- 

patori (1). « La sola vera concorrenza, aggiunge lo Zunini, che |’ope- 

raio italiano fa all’indigeno @ quella (forse pit’ temibile) che con- 

siste nelle sue buone qualita, la sobrieta, l’abilita e l’amore al lavoro, 

che lo fanno preferire all’australiano e che l’hanno reso (come gene- 

ralmente si ammette, sopratutto pel lavoro delle miniere) indispensa- 

bile, nonostante la guerra mossagli dall’elemento indigeno. Si po- 

trebbe quindi verificare il caso, non che i salari ribassassero, ma che 

Voperaio del paese restasse disoccupato, dovendo cedere il posto al- 

Vitaliano » (2). 

Se cosi stanno le cose & pur d’uopo ammettere che alle limita- 

zioni legislative alla concorrenza straniera, trattisi di cinesi d’Asia o 

di cinesi d’Europa, & applicabilissima la boutlade di Vilfredo Pareto : 

« Quando si sente dire, nel gergo moderno, che una legge 6 larga- 

mente umana, occorre tradurre e dire che favorisce gli infingardi 

e le birbe » (3). 

Il grande vantaggio economico del cosi detto « espediente della 
norma comune», cioé del saggio tipico di rimunerazione, che ¢ uno dei 

canoni della politica unionistica, sta, secondo i pit autorevoli studiosi 
e patrocinatori del movimento, nello spostare che cosi si fa « del 
punto su cui si esercita la pressione da un elemento del contratto al- 
Valtro, dal salario all’opera, dal prezzo alla qualita... L’efficacia pro- 
duttiva dell’industria si avvantaggia del fatto che ogni posto sia co- 
perto dal mighor candidato disponibile. Se invece dell’uomo nel fiore 
della virilita si da ia preferenza al vecchio, se si preferisce l’operaio 
di abitudini irregolari al lavoratore assiduo, vi @ evidentemente una 
perdita generale. Dal punto di vista dell’economista, cui sta a cuore il 
conseguimento dell’efficacia pitt alta dell’industria nazionale, si deve 
ascrivere a merito dell’espediente della norma comune che esso 
costringe l’imprenditore, nella scelta degli operai per coprire 1 posti 
vacanti, a tentare continuamente, dacch? non pud ayere un « ope- 

(1) Cfr. Gli italiani nell’ Australia e nella Nuova Zelanda, pag. 527. 
(2) Gfr. * La colonia italiana nell’Australia Occidentale » in Emigrazione e colonie, 

1903, vol. II, pag. 548 e segg. 
(3) Cfr. Manuale di economia politica, pag. 110. 

18. — Prato. 
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to » di esigere, per il prezzo che deve pagare, mag- 
raio a buon merca' 

giore forza fisica e destrezza, un maggior livello di temperanza e di 

assiduita al lavoro, ed una capacita superiore di responsabilita e di 

iniziativa » (4). 

Dal confronto di questo ragionamento, economicamente icen- 

oi fatti dianzi ricordati emerge la pit: assoluta condanna 
surabile, ¢ 

ffetto sarebbe per l’appunto, in questo 
dei decreti proibitivi, il cui e 

caso ed in ultima analisi, di creare uno stato di monopolio che 

livello Poperaio pigro ed inattivo ed il suo rivale « ponga allo stesso 

piu diligente ed industrioso »,; imputazione della quale cosi fiera- 

mente tentano i Webb di scagionare l’organizzazione operaia. 

L’immigrazione straniera, come risulta da tante testimonianze, 

si limita dapprima e nella sua enorme maggioranza ad assumere, per 

un minor prezzo, le mansioni pil umili, diminuendone il costo a pro 

della collettivita e liberando in pari tempo una mano d’opera piu 

abile, con vantaggio incontestabile della distribuzione della forza- 

lavoro secondo le attitudini. Elevandosi poi gradatamente, nella sua 

parte pit intelligente, ad occupazioni specializzate, essa non vi reca 

normalmente — fatta eccezione soltanto per i casi di mercedi salite 

ad altezze iperboliche per cause momentanee ed eccezionalissime — 

una depressione sensibile nei salari, bensi intensifica quella selezione 

qualitativa che le stesse organizzazioni affermano di promuovere con 

tutte le loro forze. Per un verso come per l’altro dunque si realizza 

un vantaggio economico, che gli impedimenti legislativi tendono evi- 

dentemente a ritardare 0 sopprimere. 

Simili conclusioni appaiono confermate se passiamo a conside- 

rare il contributo recato dall’emigrazione ad un piv utile assetto della 

libera concorrenza; punto che gia largamente illustrammo a propo- 

sito delle esclusioni dei gialli. 

I riflessi allora esposti non possono, per dir il vero, applicarsi 

integralmente all’elemento europeo, il quale, a differenza dell’asia- 

tico, si presenta sul mercato estero privo per lo pit di organizza- 

zione, concorrendo ad alimentare di continuo le file dell’armata di 

riserva industriale, contro cui si scagliano le pit violente imputa- 

zioni di crumiraggio. Ed é incontestabile che un progresso notevole 

sara conseguito, dal punto di vista degli interessi operai non meno 
che da quello del benessere generale, il giorno in cui le correnti mi- 

eo niet cee alls wit, sen prepare 
, OC ge dispersione di preziose forze economiche e 

(1) Cfr. S.e B. Wess, La democrazia industriale (trad. it.), pag. 660 e segg. 
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talora con pregiudizio di altre classi lavoratrici, muoveranno, per 
virtu di organizzazione, con maggior coscienza di se, con scopi net- 
tamente preordinati e in misura il pit possibile conforme alla mute- 
volezza incessante della richiesta. 

Ma l’ammettere tale veritd non fa che avvalorare i motivi di 
condanna dei metodi semplicisticamente empirici con cui si mira ad 
ottenere la rarefazione della mano d’opera sul mercato. 

Una disposizione specialmente, che trovammo applicata nei prin- 
Cipali paesi esclusionistici, risulta in contraddizione patente cogli 
scopi di miglior organizzazione e distribuzione delle correnti migra- 
torie cui accennavo; ed é quella che vieta lo sbarco ai vincolati da un 
precedente contratto di lavoro. Basta evidentemente una clausola 
simile per distruggere la possibilita degli accordi preventivi a di- 
stanza, Cosi personali che collettivi; i quali soli possono trasformare 
il presente esodo disordinato ed istintivo in un movimento regolare 
€ consapevole, assicurando all’economia mondiale i benefici che na- 
scono da una maggior fluiditaé della merce-lavoro, avente per risul- 
tato il suo impiego pit proficuo. 

Gli organi ufficiali ed i patronati liberi sorti nei diversi paesi di 
partenza a tutela e patrocinio degli emigranti non cessano di racco- 
mandar loro di non intraprendere il viaggio ove non siano in prece- 
denza assicurati d’un’occupazione durevole ed equamente retribuita; 
€ cid non meno ad evitare dolorose delusioni ai partenti che per sot- 
trarli allo sfruttamento di speculatori ingordi, e far si che essi con- 
vengano la dove la cooperazione loro riesce pil desiderata e proficua. 

Ma come conciliare questi ottimi avvertimenti, consoni in ogni 
punto agli intenti che potremmo chiamare scientifici della politica 
unionistica, con disposizioni che, ostacolando i contratti a distanza, 
tendono per l’appunto alla perpetuazione dell’anarchia e del disor- 
dine presente? 

Né si creda che le leggi sul lavoro obbligato rimangan in pratica 
lettera morta. Agli Stati Uniti @ su esse sopratutto che si concentra 
Pattenzione dei sindacati, in vista di ottenerne Vintegrale esecuzione ; 
€ Se moltissimi riescono ad eluderla, come ci occorse notare, é per la 
difficolta pratica di porre in vigore un siffatto controllo. Quando, non 
molti anni fa, alcuni Stati del Sud (specialmente la S S: Carolina); 
anche in vista di impedire l’eventualita d’una prevalenza negra, Si 
fecero lecito di introdurre, per mezzo di agenti mandatari e mediante 
contratti di lavoro, un certo numero di immigranti, le proteste delle 
unioni ottennero benigno ascolto presso il Senato federale che, contro 
al parere del ministro del commercio e del suo solicitor. dichiard ille- ri 
gale e condannabile il provvedimento, suscitando il piu vivo malcon- } 
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tanto in tutte le regioni meridionali (4). In Australia poi le conse- 

guenze dell’articolo St risolvono non di rado in episodi veramente. 

comici. Nel 1902 un fabbricante di cappelli di Sydney oso chiamare 

dall’Inghilterra sei operai scelti, obbligandosi verso essi per un 

certo periodo ed una paga determinata (condizione indispensabile 

ad indurli all’espatrio). Il loro arrivo perd fu tosto segnalato dalle 

unioni, che denunziarono la manifesta violazione della legge, chie- 

dendo si applicassero al « colpevoli » le pene comminate: sei 

mesi di carcere e, in aggiunta 0 in sostituzione, lo sfratto immediato- 

Il che quei malcapitati evitarono soltanto merce la sottigliezza giuri- 

dica del primo ministro, che ritenne applicabile al caso V’eccezione 

ammessa dalla legge a pro di operai le cui abilita tecniche specialis- 

sime fossero imperiosamente richieste dalla constatata deficienza. 

delle intiere maestranze australiane ; espediente che, come osserva un 

rguto di quella democrazia, « trasformo in farsa il capolavoro: 
critico a 

politico dei nostri tempi » (2). 

‘Ad ostacolare l’organizzazione del fenomeno migratorio secondo. 

criteri di utilitaé generale intende del resto anche per altre vie 

l’azione pratica delle forze sindacali. 

Le ostilita pertinaci con cui le unioni cercano di annientare 1 

piccoli raggruppamenti mutualistici rivali (3) acquistano un’acre- 

dine specialissima quando le societa dissidenti sono composte di stra- 

nieri ed integrano gli intenti della previdenza economica con quelli 

della solidarieta nazionale. Ne offron esempio la crisi gravissima 

che attraversan da alcuni anni i sodalizi di mutuo soccorso delle prin- 

cipali colonie italiane per l’azione disgregatrice dell’elemento socia- 

lista, avente per ideale di trasformarle in sezioni affighate dei partiti 

democratici indigeni (4); e gli ostacoli di diversa indole che incon- 

trano nella loro formazione le prime unioni di mestiere italiane, per 

le quali le leghe indigene non dissimulano Vantipatia (5). 

Non @ dunque la forma della coneorrenza, ma la concorrenza 

¥ 
; ee 

(1) Gfr. Emigrazione e colonie, vol. Ill, parte 3* (1909), pag. 23. 

(2) Cfr. A. H. Lepger, Australian socialism, pag. 157 e segg. Il medesimo autore 

racconta il caso, non men curioso, di un grande imprenditore agricolo inglese che, 

é nello stesso anno, propose di venir a colonizzare una vasta estensione di terre 

MH } australiane, portando seco, oltre il capitale, anche la mano d’opera occorrente, ma 

che ne fu impedito dal vigente divieto di arruolamento di lavoratori esteri in vista 

d’un’impresa da compiersi in Australia. Ibid., pag. 159." 

i (3) Cft: e. e B. Wess, La democrazia industriale (trad. it.), pag. 144 e segg. 

(4) Cfr. il nostro studio: “ La tendenza associativa fra gli italiani all’ estero 

nelle sue fasi pill recenti , in Riforma Sociale, settembre-ottobre, 1906.. 

(5) Cfr. Emigrazione e colonie, vol. Ill, parte 3° (1909), pag. 157. 
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Stessa che si vuole torre di mezzo, per assicurare ad un’unica orga- 

nizzazione sindacale il dominio assoluto del mercato del lavoro ; risul- 

tato economicamente dannoso, quando il monopolio risulti da coerci- 

zioni artificiali, sopprimenti i correttivi spontanei che dalle bincgem 
naturali contro il sistema scaturiscono a difesa della genera lita dei 

consumatori ed a preservazione, nei monopolisti medesimi, delle 

attivita che sviluppa e tien deste il regime ritemprante della compe- 

tizione libera (1). 

Una breve digressione circa la tanto dibattuta opportunita nd 
gli emigranti italiani di entrar a far parte delle organizzazioni ope- 

raie estere ci aiutera a chiarir ot i criteri che debbon guidarci 

nell’apprezzamento di questo aspetto del fenomeno. 

Son noti gli sforzi dei dirigenti le masse operaie in Italia per 

indurre i partenti a dar il nome, appena giunti, a sezioni wid ondenti 

dalle grandi leghe di mestiere locali; e cid nello scopo di eliminar 
il pericolo del crumiraggio dei nostri, nella eventualita : conflitti 

cogli imprenditori. Fu tra i primi ad insistervi l’on. Cabrini, al con- 

gresso dell’emigrazione di Udine; e il principio da lui sostenuto entro 
ben presto a far parte del programma politico del partito, che lo 

additd come antidoto infallibile dei conflitti, non sempre incruenti, 

delle due mano d’opere sui mercati esteri. Nel 1904 l’on. Pantano in- 

seriva la stessa raccomandazione nella relazione della commissione 

parlamentare di vigilanza al fondo dell’emigrazione. E, nel 1906, un 

funzionario governativo agli Stati Uniti propugnava la ricomposizione 
di tutta la congerie degli istituti mutualistici del vecchio tipo in un 

sistema organico di Trades’ unions italiane, funzionanti come parte 

della grande federazione americana, sull’esempio di alcune leghe di 

(1) Analoghe considerazioni scaturirebbero dall’esame del famoso principio del- 

1“ unita sindacale ,, che abbiam udito affermare anche ultimamente come assioma 

dai rappresentanti del proletariato socialista italiano, in occasione della proposta 

rappresentanza delle organizzazioni cattoliche al Consiglio superiore del lavoro. Il 

pretesto con cui se ne sostenne l’esclusione fu esempio tipico dell’ipocrisia di me- 

todi che abbiam rilevata, dacché a tutti é ben noto l’aconfessionalismo e l’apoliticita 

della Confederazione generale del lavoro. Ed il voler consacrato da un privilegio di 

Stato il monopolio che tale federazione s’arroga della rappresentanza morale e ma- 

teriale dell’intiero proletariato non é che un episodio della lotta implacabile bandita 

dall’unionismo rivoluzionario contro tutti i raggruppamenti rivali, Ja cui esistenza 

assicurerebbe al mercato i vantaggi d’una equilibrata e proficua concorrenza. La 

votazione quasi unanime del principio dell’esclusione per parte dei mandatari degli 

enti e degli interessi capitalistici rappresentati al Consiglio superiore del lavoro 

potra esser citato, da uno storico dell’avvenire, come sintomo caratteristico della 

viita che pervade le classi direttive d’una societa, agli inizi della loro morale di- 

Sgregazione. 
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resistenza gia formate (1). Passando poi dalla teoria alla pratica, la 

societa Umanitaria di Milano poneva tale norma a base del consorzio 

creato per l’assistenza del nostro esodo temporaneo. 

I risultati dell’iniziativa non furon, per dir il vero, brillantissimi, 

per quanto, specialmente in Svizzera, molti italiani abbian aderito ai 

sindacati indigeni o si sian formati in sezioni autonome alle loro 

dipendenze (2); e lo deplorava di recente Von. Quaglino rimprove- 

rando ai nostri di non conoscere a sufficienza il loro dovere (3). Anche 

una cosi scarsa partecipazione tuttavia ha potuto gid dar luogo a 

fenomeni veramente significativi e tali da metter in evidenza, pure 

pei profani, la contraddizione organica che si cela nel metodo consi- 

gliato. Da alcun tempo vediamo infatti che le masse italiane, mili- 

tarizzate sotto la ferula degli agitatori indigeni, partecipano attiva- 

mente perfino agli scioperi che hanno per scopo dichiarato l’esclu- 

sione degli stranieri! A Losanna, nel 1904, i muratori scioperanti, ita- 

liani per i 4/5, chiedevan tra le altre cose che ai nativi si desse una 

costante preferenza; a Berna, lo sciopero dell’ottobre 1902 fu solle- 

vato, al principio dell’inverno, quasi senza ragione, dagli indigeni, 

a cui Si unirono subito anche gli italiani, nel solo intento di costringer 

questi ultimi ad abbandonare la citta, piuttosto che restarvi disoc- 

cupati, lasciando i primi padroni assoluti della piazza. A conflitto 

finito poi son sempre gli italiani che ne pagan le spese, sotto forma 

di antipatie nel pubblico, di sfratti arbitrari o di vessazioni poli- 

ziesche (4). 

Il viaggio di Samuele Gompers, splendido saggio di impudenza 

yankee, fu il pit recente episodio della incredibile propaganda a cui 

tanto volonterosamente si prestano i condottieri del nostro movimento 

operaio. 

Poco sperando di veder attuati m breve termine, per opera del 

governo federale, nuovi inasprimenti delle misure protettrici, questo 

presidente della Federazione americana del lavoro, ben noto per 

(1) Cfr. Tost, “I lavoratori italiani e le Trade Unions , in Gli italiani negli 

Stati Uniti d’ America (Monografia presentata all’Esposizione di Milano del 1906). 

New York, It.-American Directory, 1906, pag. 79 e segg. Sembra del resto che sia 
questa l’idea dominante del Tosti che, chiamato a riferire nel 1908 sulle condizioni 

del suo distretto, limita il suo rapporto (di 4 paginette) a un inno entusiastico alle 
virtu educative delle unioni. Cfr. “ La colonia italiana a Boston , in Emigrazione 
e colonie, vol. III, parte 3°, -pag. 163 e segg. 

(2) Cfr. De Micuetis, L’emigrazione italiana in Svizzera, citato, pag 63 e segg- 
(3) Al Convegno internazionale per l’organizzazione degli emigranti, tenuto in 

Milano nel dicembre 1909. Clr. Stampa, 17 dicembre 1909. 
(4) Cfr. De Micuetts, Gli italiani in Svizzera, citato, passim. 
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Vardore spiegato nella campagna a pro della legislazione restrit- 

tiva (1), concepi un piano geniale: quello di conseguire lo scopo fa- 

cendo appello al paese stesso degli emigranti ed alle sue organizza- 

zioni operaie. Le proposte ch’egli presento ad un convegno semi- 

ufficiale indetto in suo onore dall’Ufficio del lavoro consistevano ag 
sostanza nella richiesta che organi pubblici di patronato e sindacatt 
operai si adoprassero a procurare l’iscrizione degli emigranti nelle 

societa del rispettivo mestiere aderenti alla grande federazione ae 
ricana, lf quale sarebbe cosi investita della direzione dell’emigra- 

zione italiana, guidandola e regolandola secondo i propri interess! 
e cosi aécrescendo Ja propria forza nella lotta coi padroni. 

Il piano fu, manco a dirlo, accolto con favore dall’assemblea, ed 

i rappresentanti del governo, il capo dell’ Ufficio del lavoro e il dele- 

gato del Commissariato dell’emigrazione si affrettarono a promet- 

tere che avrebbero fatto del loro meglio perché un accordo venisse 

stretto tra la federazione americana e i sindacati italiani; « cosicche, 

commentava uno dei pochi corrispondenti che non aspettarono la 
partenza dell’astuto emissario per investigarne 1 dissimulati m0o- 

tivi, non manca ora che stabilire, nella prossima riforma della legge 

sull’emigrazione, il divieto d’imbarco per gli emigranti italiani, | 
quali non dimostrino di essersi preventivamente iscritti nel sinda- 

cato americano e di aver pagata, s’intende, la relativa tassa Dy. 

Se non che @ proprio questo uno dei casi, non rari del resto 

nella storia dell’esodo italiano, in cui l’istinto delle masse emigranti 

nel mantenersi invincibilmente restie agli autorevoli incitamenti Ss! 

dimostro superiore alla sapienza dei loro dirigenti ufficiali nella ago- 
gnata consecuzione del proprio e dell’altrui tornaconto (5). 

Il confondere invero coattivamente in un’unica organizzazione 

le due specie di lavoro che si offrono sui mercati dei paesi di immigra 

zione ci sembra equivalga, economicamente parlando, a sopprimere 

la funzione essenziale del fenomeno, tanto per il mercato di partenza 
che per quello di arrivo. 

L’emigrazione & per sé stessa e indistruttibilmente un fatto di 

(1) Cfr. Hatt, Immigration, pagg. 125, 312. 

(2) Cfr. ‘ Un interessato intervento nell’emigrazione italiana agli Stati Uniti , 

in Economista d'Italia, 20-21 settembre, 1909. 

(3) Contribui del resto a questo risultato anche l’egoismo particolaristico delle 

singole unioni, che, gelose dei loro privilegi corporativi, ostacolano con tasse d’in- 

gresso proibitive 0 con vessatori ed arbitrari esami di capacita tecnica l’ammessione 

dei nuovi venuti. Cfr. per gli Stati Uniti: Emigrazione e colonie, vol. IlJ, parte 3* 

(1909), pag. 154 e segg. ¥ 

x 
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ed a questo suo carattere é inseparabil- 

mente connesso il beneficio ch’essa procura al progresso economico 

mondiale. Tutto cid che tende ad alterare la spontaneita di questa sua 

in un danno; molto 

concorrenza livellatrice ; 

azione non puo che risolversi, in ultima analisi, mn 

piu quando, colle artificiali deviazioni del suo indirizzo, si riesca ad 

aumentare le forze che contrastano alla sua libera esplicazione. 

«La funzione dell’emigrazione — lo diro piu perspicuamente 

colle parole d’un autore non sospetto di preconcetti anti-unionistl = 

@, intanto, essenzialmente krumira: non Si emigra se non esiste un 

dislivello fra i salari reali comparati. Una volta avvenuta l’emigra- 

zione, i salari di un paese si sono innalzati, quelli del paese di 

immigrazione si sono abbassati. Da cid l’avversione delle organizza- 

zioni locali contro gli operai che vengono dall’estero. Contro co- 

storo esse hanno presa una politica completamente sbagliata, cioe 

una politica protezionista. Il favorire l’iscrizione degli operai emi- 

eranti in quelle organizzazioni é un errore, perché non toglie al fatto 

dell’emigrazione il suo carattere economico, quello di livellare 1 Sa- 

lari, e, per contrario, da nuove forze a quella politica protezionista 

i cui danni non sono minori di quelli che essa produce nel campo della 

difesa doganale capitalista. Se, in un certo paese e in un dato tempo, 

tutti gli operai che in esso immigrano si iscrivessero nelle organizza- 

zioni locali, con cid stesso paralizzerebbero quegli effetti economici 

che l’organizzazione effettivamente é in grado di proporsi » (4). 

Agli inconvenienti dunque che un’emigrazione disordinata e pro- 

eedente a casaccio pud innegabilmente produrre non si rimedia col- 

l’affidare la direzione e l’utilizzazione di questi concorrenti estranel 

ai loro rivali indigeni, che, per fatalita di cose, li farebbero mano- 

vrare secondo lo stile insegnato dal Malatesta nel suo famigerato 

comando delle milizie fiorentine contro l’oste imperiale. 

Un simile metodo non sarebbe sostanzialmente diverso da quello 

di un esportatore che affidasse ai suoi concorrenti all’estero la vendita 

della merce che egli si propone collocare sul mercato straniero. 

Soltanto un’organizzazione affatto autonoma ed indipendente, 

appoggiata ai sindacati dei rispettivi paesi d’origine ed attuante 1l 

collocamento senza preoccupazione alcuna degli interessi dei natu- 

rali concorrenti, potra, diminuendo da un lato i danni di un’offerta 

disorganica e mal distribuita, realizzare dall’altro quelle condizioni 

della concorrenza che han per risultato un massimo assoluto di utilita. 

(1) Cfr. Caprati, * Il problema dell’emigrazione protetta in Italia , in Riforma 
Suciale, 1904, 15 agosto. 
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I tornaconti attuali dei due proletariati godenti di salari e d’un 
tenor di vita tanto diversi si presentano effettivamente antitetici (se 
anche, come tra poco vedremo, si tratta di fenomeno temporaneo e. 
in parte, soltanto apparente). E’ questo pertanto uno dei casi in cui 
due organizzazioni rivali, aventi le loro basi in territori economici lon- 
tani e profondamente dissimili, possono benissimo coesistere senza 
‘cconfondersi, come 6 invece tendenza costante dei raggruppamenti 
omogenei che si formano sopra lo stesso mercato. Ma nella loro azione 
parallela, contrapponente in modo costante e regolare due offerte 
organicamente costituite, si vedon realmente verificati i presupposti 
fondamentali della concorrenza feconda, primo fra tutti quello di 
mantenere addestrate e vivaci le attitudini progressive dei proletariati 
locali che il regime deprimente del monopolio intorpidirebbe in uno 
stato di decrescente eflicienza. 

Onde l’impossibilita di giustificare con vedute di utilita gene- 
rale le misure che tendono a scacciare i competitori stranieri proprio 
quando, per precedenti accordi, essi si trovano assicurati di un im- 
piego immediatamente proficuo; o che mirano a precluder loro la via 
di raggrupparsi autonomamente, nello scopo di renderli inoffensivi 
coll’ assorbirli. 

Né meglio saprei riassumere gli effetti di una tale politica che ri- 
ferendomi alle pagine magistrali in cui i Webb han sintetizzate le con 
‘seguenze economiche dell’ « espediente della limitazione della mano 
d’opera », del quale simile specie di provvedimenti non @, come no- 
tammo, che una nuova, grandiosa applicazione: (1) « Dal punto di 
vista dell’efficacia industriale, la caratteristica pit’ ovvia dell’ espe- 
diente della limitazione della mano d’opera é il modo in cui esso 
influisce sulla selezione dei fattori della produzione. Nelle carriere in 
Cui i posti vengono coperti con concorsi per esami, @ ammesso che ogni 
limitazione che si ponga al numero dei candidati all’esame abbassa la 
media della capacita fra i concorrenti favoriti dall’esito. La stessa 
conseguenza deriva da qualunque limitazione che impedisca ad un 
imprenditore di coprire tutti i posti, a mano a mano che si rendano 
vacanti, col scegliere gli operai piti efficaci dovunque egli possa tro- 
varli. La semplice determinazione di una proporzione fra apprendisti 
e giornalieri escludera dal mestiere alcuni ragazzi che altrimenti 
l’avrebbero imparato e che avrebbero potuto riuscire i migliori operai 
della classe. Ed @ certo che cosi avviene se la regola prende la forma 
‘dell’esazione di una forte tassa d’entrata o della limitazione dell’am- 

(1) Cfr. La democrazia industriale (trad. it.), pag. 652 e segg. 
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ai figli degli operai della classe. ... Quanto pit é ristretto il 

campo dal quale il capitalista pud scegliere i nuovi operai, tanto pit 

basso sara il loro livello medio di capacita... Costringere gli indu- 

striali a coprire tutte le vacanze colla riserva dei disoecupati del 

mestiere, piuttosto che col promuovere 1 piu capaci fra quelli che 

compongono la categoria immediatamente inferiore, significa spesso 

forzarli a dar lavoro, non agli operai che promettono di esser piu 

efficaci, ma a quelli che si sono gia dimostrati al disotto della media, 

per quanto riguarda Vassiduita e la capacita. D’altro canto, se la 

limitazione della mano d’opera é spinta al punto che si presenti un 

solo candidato per riempire il posto vacante, la selezione scompare... 

Ogni imprenditore si trova costretto, ogni qualvolta si verifichi una 

vacanza nel suo stabilimento, ad accettare il designato dall’unione 

di mestiere, qualunque sia il suo carattere o la sua capacita, od altri- 

missione 

menti a lasciar il posto scoperto. 

« Ed ogni limitazione nelle persone da cui possono trarsi quelle 

destinate a coprire le vacanze, mentre esercita un’azione insidiosa 

col peggiorare la qualita delle reclute, agisce nello stesso tempo nel 

senso di far peggiorare gli operai che gia appartengono al mestiere. 

Quando é noto che l’imprenditore non ha nessuna possibilita di tro- 

vare operai migliori, 0 che la sua scelta dovra limitarsi alla riserva 

dei disoccupati della classe, 1’ « uomo di media sensualita » é proclive 

a perdere tutto cid che lo sprona all’attivita, e persino alla regolarita 

della sua condotta. In quei mestieri in cui l’espediente della limita- 

zione della mano d’opera é messo efficacemente in pratica, un indu- 

striale deve subire, da parte della sua maestranza attuale, mancanza 

di puntualita, incuria e mancanza di attivita in misura molto mag- 

giore che non farebbe se fosse libero di promuovere un apprendista 

0 un assistente ai posti meglio retribuiti. 

«Cid che non é altrettanto generalmente avvertito @ che, nelle 

industrie in cui gli operai sono in grado di adoprare in modo efficace 

questo espediente, i lavoratori mentali dell’industria sono anch’essi 

meno scelti e soffrono analogamente di una perdita di incentivo 

all’ attivita. Nelle industrie cosi completamente organizzate ed an- 

tiquate della fabbricazione dei recipienti di vetro e della fabbrica- 

zione della carta a mano, il sistema della limitazione della mano 

d’opera @ siato messo cosi efficacemente in azione che quei capitalisti 

j quali, quando gli affari prosperano e 11 profitto é abbondante, po- 

trebbero cercar di impiantare nuove fabbriche in concorrenza dei 

vecchi stabilimenti, sono positivamente arrestati dalla difficolta di 

trovare un numero adeguato di operai istruiti nel mestiere. Quindi le 

antiquate aziende di famiglia, con direzione inattiva e con impianti 
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di altri tempi, trovano nelle norme disciplinari delle unioni di me- 

stiere una protezione effettiva contro la concorrenza... 

« Dal punto di vista del consumatore, questo uso dell’espediente 

della limitazione della mano d’opera da parte degli operai, e la for- 

mazione da parte loro d’una corporazione chiusa, sembra, a primo 

aspetto, un caso analogo a quello della formazione di un ring (coali- 

zione) di capitalisti, o di un trust (sindacato industriale). L’uno e 

Valtro espediente mirano a creare un monopolio vantaggioso a coloro 

che si trovano gia impegnati nell’industria, ad esclusione dei nuovi 

competitori. Ma v’é una differenza importante tra il monopolio degli 

operai e quello dei capitalisti, nel tipo di organizzazione industriale 

che essi costituiscono e nei risultati dell’uno e dell’altro sopra la 

efficacia produttiva. Un trust o sindacato industriale fortunato 

perde, é ben vero, lo stimolo al miglioramento che nasce dalla libera 

lotta cogli altri competitori. D’altro canto pero esso conserva senza 

diminuzioni, e lascia in pieno gioco, Ja spinta normale, che induce chi 

lavora per il profitto ad accrescere continuamente i suoi affari e le 

proprie entrate. Finché un’ulteriore aggiunta di capitale promette 

di rendere pit del saggio di interessi che si pagano al banchiere od 

al portatore di obbligazioni per il suo uso, il trust capitalistico si 

sforzera di allargare la sua produzione e di apportare tutti i perfe- 

zionamenti possibili nei suoi processi. I possessori anche del mono- 

polio pit: assoluto non trovano che convenga aumentare il prezzo del 

loro prodotto in modo da causare comunque una grave diminuzione 

della vendita; anzi, piu comunemente, essi ottengono un vantaggio 

col diminuire il prezzo, allo scopo di stimolare la domanda. In ogni 

caso essi sono continuamente tentati di assoldare ai servizi del trust 

le migliori intelligenze, come pure di adoperare le macchine migliori 

e le pitt recenti invenzioni; poiché qualunque economia che si possa 

fare sulla produzione profitta interamente ad essi. 

« Quindi, per quanto grande e sproporzionato possa essere il 

reddito ricavato dai proprietari del trust, per quanto arbitraria od 

oppressiva possa essere la potenza sociale che esso esercita, il mono- 

polio capitalista presenta per lo meno il vantaggio economico di sele- 

zionare ed organizzare i fattori della produzione in modo tale che essi 

compiano i loro prodotti ad un costo sempre minore. Una corpora- 

zione chiusa di operai non ha, al contrario, interesse di sorta ad allar- 

gare i suoi affari. 1 singoli operai che formano il monopolio non 

hanno altro da vendere all’infuori della loro energia e sono per con- 

seguenza interessati ad ottenere il massimo prezzo che sia possibile 

in cambio della loro merce, resa esattamente limitata. Se essi pos- 

sono, coll’ elevare il prezzo, esigere il medesimo reddito per un minor 
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numero di ore di lavoro, converra ad essi positivamente di lasciar in- 

soddisfatta una parte della domanda mondiale. Essi non hanno nulla 

a guadagnare col diminuire il costo del processo di produzione, e re- 

stano effettivamente in perdita ogni volta che un’invenzione o un 

perfezionamento nell’organizzazione dell’industria fa si che il loro 

prodotto sia compiuto con minor lavoro. Insomma ogni cambiamento 

sara ad essi ostico, come quello che implica una mutazione di abi- 

tudini, nuovi sforzi e nessun guadagno pecuniario. Piuttosto che 

rinunziare ad avere individualmente il piu alto salario possibile, 

sarebbe fin anche conveniente per essi di arrestare completamente 

il reclutamento della loro classe e di accrescere progressivamente il 

loro prezzo, a misura che i componenti scompaiono, l’uno dopo Val- 

tro, fino a tanto che tutta l’industria finisca per scomparire ». 

Non occorre altro, ci sembra, a dimostrare nel modo piu irrefuta- 

bile V’influsso pernicioso che il sistema di limitar artificialmente la 

mano d’opera esercita sulla efficienza industriale. 

Ben lungi dal mutare, i fenomeni cosi mirabilmente descritti 

dai Webb non fanno che guadagnare in ampiezza cid che perdono in 

intensita, se, invece che ai singoli mestieri, il metodo si applichi, 

come nel caso nostro, alla totalita dei mercati. 

Ma i danni sociali della politica protettiva bandita dall’unio- 

nismo internazionale in tema di emigrazione si rendon altrettanto 

manifesti ove, abbandonando i paesi d’arrivo, ci si fermi pure un solo 

istante a considerare le conseguenze che Varresto del grande feno- 

meno naturale non mancherebbe di avere nelle terre di partenza. 

Molto si é discusso se l’emigrazione possa ritenersi, per i popoli 

che in maggior copia la alimentano, un bene od un male (4). E’ pero 

sempre, in fondo, una questione assai accademica. 

(1) Per I’Italia meridionale ed insulare Ja questione é sempre all’ordine del giorno. 

Non mancano i pessimisti che, come il Tarurri, il De Nositi ed il Lori insistono 

sui lati dannosi di un espatrio incontestabilmente eccessivo e mo1boso (Cfr. La 

questione agraria eVemigrazione in Calabria, Firenze, 1907, pag. 754 e segg. e pas” 

sim); ma piu d’un altro studioso dipinge il fenomeno a tinte assai men fosche. Tale 

lo Scauise (L’emigrazione della Calabria. Napoli, 1905), e, pitt recentemente, ADoLro 

Rossi, che, riassumendo le impressioni di una sua gita in Basilicata constatava non 

potersi negare all’emigrazione questi tre meriti: di aver in generale scemata la 
delinquenza; di aver fatta scomparire in pit Juoghi, in altri diminuire l’usura; di 
aver migliorato qua e 1a il vitto, sia per l’aumento dei salari dovuto alla defi- 
cienza di braccia, sia per la maggior agiatezza dei rimpatriati. Cfr. Boll. emigr., 
1908, n. 13. Testimonianze preziose ci recan poi in tal senso i volumi testé distri- 
buiti dal! Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle provincie meri- 
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Quando un fatto economico e demografico di tal natura acquista 

e mantiene per un si lungo periodo proporzioni tanto gigantesche, 

non occorrono altri argomenti a far concludere che esso risponde 

ad un bisogno profondamente sentito e di carattere permanente, 

finché durano le condizioni che lo hanno determinato. 

Sopprimere 0 comprimere violentemente una simile manifesta- 

zione di spontanee energie — tentativo dannosissimo per le popola- 

zioni che recano alla grande fiumana il contributo pit abbondante, 

e che della larga esportazione di merce-lavoro risenton i benefici 

nella loro bilancia dei pagamenti, nella diminuzione del pauperismo, 

nella graduale scomparsa di alcune odiose forme di oppressione e 

sfruttamento capitalistico — riuscirebbe d’altronde, in pratica, mate- 

rialmente inattuabile. 

Possono pero le persecuzioni, quando raggiungano un certo grado 

di rigore vessatorio, divergere in parte la corrente dalle sue direzioni 

naturali, per indirizzarla a territori economicamente meno adatti a 

riceverla, con scapito evidente nella produzione: possono altresi ta- 

lora variarne in lieve misura la composizione qualitativa, distogliendo 

le classi pitt umili dal tentar la pericolosa avventura dell’espatrio ; 

ma cid pure con palese pregiudizio sociale, poiche, come gia si osser- 

vava fin dai tempi del Fawcett (1), e come oggi confermano i migliori 

studiosi del fenomeno in America (2), sono le categorie inferiori di 

lavoratori, i braccianti privi di mestiere specializzato, quelli che trag- 

gono dall’emigrazione, per sé e per altrui, il massimo beneficio. 

Qualunque intervento quindi mirante a stabilire dei freni ad una 

forma di scambio creata dalla contemporaneita di opposti bisogni 

nei paesi permutanti deve necessariamente far capo ad una perdita 

netta per entrambi. 

dionali e nella Sicilia (Roma, 1909). “ L’emigrazione é stata per la Calabria un 

bene, un bene grandissimo , scrive, dopo rilievi analitici minutissimi, i] prof. Marencui 

(vol. V, tomo 2°, pag. 761); negli Abruzzi e Molise, conclude l’on. Capre.ui, essa ha 

avuto effetti economici utilissimi, ma avra piu ancora provvidi risultati sociali e 

morali. “ Noi salutiamo rispettosi e fidenti questa grande iniziativa, tutta propria 

del popolo nostro, che ha arrestato sulla via della degenerazione una gente che la 

natura non aveva fatto povera, anzi alla quale essa aveva concesso stanza in una 

delle pitt belle regioni del mondo , (vol. II, tomo 2°, pag. 12 e segg.). Un’impressione 

non molto diversa si ricava percorrendo la bella tavola analitica in cui il prof. Presurt1 

presenta i dati della sua inchiesta sulle conseguenze dell’emigrazione transoceanica 

nelle Puglie (vol. III, tomo 1°, pag. 676 e segg). 

(1) Gfr. The economic position of the British labourer, pag. 248 e segg. 

(2) Gfr., fra gli altri, K. Hattapay Ktacuorn, “ Immigration in its relations to 

pauperism , in Annals of the American Academy of political and social science 

vol. XXIV, 1904, pag. 185 e segg. 
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I trasferimenti delle genti umane onde scaturisce l’opera im- 

mane della graduale messa in valore del globo non é@ se non |’incon- 

scia manifestazione, nell’economia mondiale, di quella legge di coor- 

dinazione dei fattori produttivi che fu studiata, nell’economia indi- 

viduale, col nome di legge delle proporzioni definite. La medesima 

importa che, « per ottenere un dato risultato utile, gli elementi della 

produzione devono trovarsi in un determinato rapporto, o, in altre 

parole, che un risultato utile é in relazione con una determinata com- 

binazione, qualitativa e quantitativa, degli elementi della produ- 

zione » (4). Ed é intuitiva l’applicazione che si pud farne al problema 
dell’emigrazione. Abbiamo da un lato paesi di terre esuberanti al 
quantitativo della popolazione, dallaltra paesi ricchi di capitali 
e di lavoro pit che non comportino le esigenze del campo d’impiego; 
i tre supremi fattori della produzione non sono dunque distribuiti, nei 
vari paesi, conformemente alla legge delle proporzioni definite, con 
notevole falcidia alla produzione di ogni singolo paese e quindi alla 
produzione mondiale. Ad eliminare tale violazione della legge, a 
redistribuire, nella complessa economia mondiale, i diversi fattori 
conformemente al principio delle proporzioni definite, altro rimedio 
non v’ha, di fronte all’immobilita della terra, che la migrazione dei 
capitali e dei lavoratori (2). 

Ma se la mobilita dei primi pud considerarsi teoricamente quasi 
perfetta, la fluidita della merce-lavoro incontra, come gia osser- 
vammo, impedimenti o attriti molteplici. Tutto quanto concorre a 
diminuirli 0 sopprimerli aiuta alla realizzazione sempre pit larga 
delle condizioni benefiche supposte dalla legge; tuttv quanto tende 
ad aumentarli ostacola la graduale, spontanea attuazione d’un equi- 
librio economico piu proficuo e pit perfetto. 

Il protezionismo operaio che si studia di contrastare alle libere 
esplicazioni d’una cosi naturale tendenza mira dunque a perpetuare, 
od almeno a rallentare, la scomparsa di uno stato di cose universal- 
mente pernicioso. 

La difettosa distribuzione della merce-lavoro nei differenti campi 
di impiego, mentre determina nei vecchi paesi pericolosi affolla- 
menti, da luogo talora, nei nuovi, alle anomalie apparentemente pit 
inesplicabili, quale, ad esempio, la coesistenza sovra uno stesso mer- 
cato (Australia) di abbondante capitale, di larghe ricchezze natu- 
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(1) Cfr. G. Vatenr1, Principii di scienza economica. Firenze, 1906, pag. 165 e segg. 
(2) Gfr., in proposito, M. Fanno, * La colonizzazione, il movimento operaio e Ja 

questione sociale , in Riforma Sociale, 1907, 15 luglio. 
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rali, di scarsissima popolazione totale, e nonostante tutto cio di nu- 

merosi disoccupati. 

Di fronte a fenomeni tanto contradditori, l’economista non esita 

a riconoscere, in questo corpo sociale evidentemente malato, la man- 

canza di qualcuno degli elementi essenziali necessari all’utile impiego 

ed all’armonico sviluppo di tutti gli altri. Non sono se non gli empi- 

rici che, tenendo d’occhio un sintomo solo (nel caso nostro la disee- 

cupazione), invocan rimedi, 1 quali non possono se non aggravare la 

che spossatezza dell’organismo sofferente; emuli dei vecchi medici, 

euravan gli anemici con i salassi. 

We 

« L’economista e lo statista, scrivono i Webb, giudicheranno il 

movimento unionista, non dai risultati che ne derivano in base al 

miglioramento di un particolar gruppo di operai in un momento par- 

ticolare, ma dai suoi effetti sull’efficacia produttiva permanente della 

nazione. Se alcuno dei metodi o delle norme del movimento unionista 

ha per risultato la scelta di fattori produttivi meno efficaci di quelli 

che sarebbero stati altrimenti adoperati; se essi impongono |’ado- 

zione di un tipo di organizzazione inferiore a quello che senza di essi 

avrebbe prevalso; e in particolar modo se essi tendono a diminuire 

la capacita od a peggiorare il carattere sia degli operai, sia dei lavo- 

ratori mentali, cotal parte del movimento unionista, per quanto van- 

taggiosa possa apparire per determinati gruppi di operai, sara con- 

dannata » (4). 

L’applicazione che abbiam fatta di simili criteri alla politica 

dei partiti operai in tema di immigrazione ci sembra non consenta 

esitazioni al momento di pronunciare il verdetto. 

Constatammo che il protezionismo demografico, non meno del 

commerciale, oltre a riescir spesso inefficace agli scopi che si pro- 

pone, per la facilité del contrabbando e perché il vietar l’accesso ad 

un elemento straniero agevola la venuta di altri spesso piu peri- 

colosi, risulta dannoso in senso assoluto ai popoli che lo applicano, 

nonché alla comunité umana considerata nel suo complesso, perche, 

moltiplicando gli attriti che scemano la fluidita della merce-lavoro, 

determina. impieghi meno proficui dei fattori produttivi ed ostacola 

un utile assetto locale e mondiale della libera concorrenza. 

(1) Cfr. La democrazia industriale (trad. italiana), pag. 650. 
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Crediamo di aver inoltre stabilito che la linea di condotta seguita 

in proposito dalle organizzazioni operaie contraddice a parecchi dei 

postulati scientifici in base a cui si sostiene il beneficio sociale del- 

Vazione unionistica, e segnatamente all’influenza favorevole che le 

si vuole attribuire sulla unificazione del mercato del lavoro, sulla de- 

terminazione di una selezione qualitativa della mano d’opera e sul 

conseguimento di un pit razionale ed utile impiego dei vari fattori 

produttivi, merce il grado pit elevato di equilibrio ottenuto col per- 

fezionamento delle schede dell’offerta. 

Non a caso pertanto gli apologisti della organizzazione operaia, 

mentre si diffondono nella analisi minuta di ordini del giorno e di 

regolamenti interni, si astengono tutti sistematicamente di far parola 

di questo lato, pur cosi importante ed universale, di tale politica. Essi 

ben sanno che, con lapplicazione rigorosa dei criteri di giudizio 

offerti da una scienza imparziale,l’atteggiamento ostile assunto dai 

proletariati dei paesi pit ricchi o men popolati contro il lavoro stra- 
miero non puod che incontrare una assoluta condanna. Onde prefe- 
riscono tacerne; con cid recando tuttavia una nuova conferma alla 

opinione di chi li accusa di poca sincerita nell’ostentato ossequio alle 
leggi ed alle ragioni del progresso economico generale (4). 

Se non che alcuni sostenitori del movimento unionistico, forse 
consapevoli della difficolta di reggersi sopra il terreno di discussione 
scelto dagli studiosi pit autorevoli del gigantesco fenomeno, hanno, 
di recente, escogitata e costruita una nuova teoria, che, in ultima ana- 
lisi, rende indipendente il carattere benefico delle unioni nei riguardi 
della societa dalla utilité materiale degli atti in cui s’esplica il loro 
programma. 

Riconosciute sostanzialmente buone le finalita ultime che il mo- 
vimento si propone, ammesso come fondamentale interesse pubblico 
il miglioramento delle sorti delle classi lavoratrici, propugnato dalle 
unioni, questi benemeriti organismi non devon venir chiamati respon- 
sabili dei danni inconsciamente o volontariamente*recati, nella loro 
azione, a terzi, né pil né meno che se si trattasse di societa di tem- 
peranza o di altri istituti filantropici, le cui iniziative soglion legal- 
mente incoraggiarsi 0 considerarsi in ogni caso col pitt benevolo e in- 
dulgente favore (2). 

A legislatori ed a magistrati, compresi di tali verita, incombe- 

(1) Cfr., al riguardo, i brillanti opuscoli di T. S. Crer: A criticism of the theory 
of Trades’ Unions. Glascow, 1891: Evils of Collective bargainings in Trades’ Unions. 
Glascow, 1898; e Business men and modern economics. Glascow, 1903. 

(2) Cfr. S. e B. Wess, La democrazia industriale (trad. it.), pag. 25 e sege. 
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rebbe pertanto la missione di creare in tal senso, a poco a poco, 

tutto un nuovo diritto, inteso a tutelare i provvidi istituti con sanzioni 

eliminatrici delle concorrenze pericolose: severa punizione del reato 

di crumiraggio, ed esclusioni inesorabili degli stranieri. 

Impostato il problema sopra simili premesse, risulta evidente 

che, ove si riuscisse a dimostrare che la politica restrittiva dell’im- 

migrazione, pur essendo dannosa, come dimostrammo, al progresso 

economico della societa umana presa nel suo complesso, favorisce 

pero in modo durevole, almeno nel presente periodo storico, gli inte- 

ressi speciali del proletariato come classe, si sarebbe costretti di am- 

metterne la coerenza logica coi fini prettamente egoistici di cui si con- 

cede la legittimita, in vista di beni morali e sociali d’ordine superiore, 

alPazione unionistica. 

Ci resta dunque a sottoporre il quesito ad un’analisi muovente 

da questo punto di vista esclusivo, per stabilire gli effetti del prote- 

zionismo sugli interessi immediati e remoti delle classi medesime 

che lo richiedono. 

Se considerassimo la questione nei rapporti dell’intiero proleta- 

riato mondiale, troppo ovvia apparirebbe la risposta. Le turbe di 

miserabili che fuggono i salari affamatori dei paesi sovra-popolati o 

poveri di capitale e di capacita direttive sono naturalmente le prime 

a soffrire delle conseguenze di un sistema che le ricaccia nelle infe- 

riori condizioni di esistenza dalle quali anelano di sollevarsi emi- 

grando. In qualunque modo pertanto il bene di un certo numero di 

proletari non si ottiene, in ogni caso, che a danno di un numero 

assai maggiore di altri. 

Ma é noto il sentimento di noncuranza mista a disprezzo verso 

le categorie inferiori che costituisce una delie caratteristiche meno 

simpatiche delle aristocrazie operaie raggruppate nell’ unionismo (1). 

Tralasciamo dunque di gettar lo sguardo sulle ripercussioni do- 

lorose che l’egoismo degli uni produce sulla miseria degli altri: e 

teniamo d’occhio unicamente quella ristretta porzione del ceto ope- 

raio che, salita, per un complesso di fortunate circostanze, ad una 

condizione di materiale 0 morale privilegio, tende a guarentirsi il 

(1) * Per proletariato, scriveva il Captati, noi intendiamo soltanto quello orga- 

nizzato: poiché i nostri studi scientifici ci portano alla convinzione che l’altra parte 

del proletariato, quella non organizzata, non merita le nostre cure se non in quanto 

si tratti di ricondurla entro le file dell’organizzazione ,. Meno male che anche a 

costoro l’egregio collega nostro non estenda il consiglio sbrigativo da lui dato ai 

“poveri che sanno di non potersi pit risollevare ,, i quali dovrebbero “ avere 

almeno il coraggio fisico di togliersi la vita ,. 

14.—PRato 
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monopolio delle conquistate posizioni, honcurante del Bisceue che 
Spinge altri popoli ed altri strati sociali a dividerne con essa Vago- 
gnato godimento. 

Risponde in via normale la reiezione degli immigranti al torna- 
conto esclusivo ma reale di queste aristocrazie proletarie? 

Evidentemente, se gli interessi di una classe operaia consistes- 
sero unicamente nella misura attuale delle loro mercedi nominali, 
la risposta non potrebbe essere che affermativa. 

Ma Vinfluenza immediata dell’immagfhtazione sopra i salari non é 
se non il lato pit semplice del problema che ci occupa. 

E’ quello che si vede. Cid che non si vede pero appare infinita- 
mente pill complesso. 

Un aspetto del fenomeno, per esempio, che viene abitualmente 
trascurato, ma che non cessa di avere una importanza notevolissima, 
€ quello della considerevole riduzione nel costo della vita, cioé del- 
Vaumento della media dei salari reali, provocato dall’impiego di una mano d’opera a buon mercato in parecchie industrie di consumo popo- lare. 

Limitandoci a ricordare quanto gid riferimmo circa la larga accessibilita di talune merci resa possibile dalla presenza dei gialli in California e degli undesirables israeliti o slavi a Londra, e circa la riduzione di costi recata alle industrie edilizie dal concorso dei giapponesi sulla costa del Pacifico e degli italiani in Svizzera, osser- veremo che, senza la utilizzazione del tipo di lavoro inferiore offerto a basso prezzo dagli stranieri, molti articoli, specialmente di vestiario, e€ di arredamento, ed anche, in America, parecchi prodotti agricoli di lusso, passati ormai nei costumi abituali degli aristocratici operai anglo-sassoni, sarebbero rimasti privilegio delle classi piu agiate. Molto ottimismo si nutre cirea la possibilita di metamorfosi delle forme anti-igieniche ed oppressive in Cui si Svolge il lavoro a domi- cilio, col regolamentarlo Severamente e col privarlo della mano d’ope- 
ra @'infimo ordine di cui si Siova. Spesso l’odioso sweating, coi suoi salari affamatori ed i SUO1 Orari stravaganti, non é che la conseguenza fatale delle difficolta tra le quali si dibatte un’industria che, per la forte concorrenza, ha ridotti ormai fino al pitt basso limite i prezzi dei Suoi prodotti e che, per J’indole della sua clientela, non potrebbe d’altronde elevarli senza vederne diminuire tosto, in misura troppo Sproporzionata, la domanda (ane 

‘ ( 1 re 5 = ° “7a: . 

Dell’opera miseramente retribuita degli umili lavoratori_ stra- a 

(GD) (Chie sy Crez, Evils of collective bargaining in Tr ades’ Unions, pag. 22 e sege. 
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nieri impiegati nei mestieri che quasi son divenuti loro monopolio, 

i primi ad approfittare sono i proletariati locali, assorti, come 

vedemmo, ad occupazioni pit elevate e pil proficue, ma godenti 1 

vantaggi della produzione a buon prezzo di cui fornisce il mercato la 

presenza d’un elemento estraneo, sfruttato, per chi ben guardi, a loro 

esclusivo profitto. 

D’altro lato, se @ profondamente doloroso per qualunque uomo 

di cuore lo spettacolo di degradazione fisica e morale a cui fa assi- 

stere la spietata crudelta dello sweating system, Vimpressione penosa 

risulta pero sensibilmente attenuata, agli occhi di chiunque non tema 

di considerare, secondo il monito del Machiavelli, « la realta effettuale 

delle cose anziché l’immaginazione d’esse », ove Si rifletta che quei la- 

voratori, sottoposti ad un regime di lavoro e di vita cosi barbaro, 

subirebbero, se costretti a rimanere in patria, privazioni e sofferenze 

ancor maggiori, come prova il semplice fatto della preferenza ch’essi 

accordano a questa nuova, miserrima vita in paragone a quella che 

volontariamente si indussero ad abbandonare. 

Un giudizio equanime sul triste fenomeno dello sfruttamento 

degli emigranti nei quartieri poveri di Londra, di New York o di 

Chicago non pud formularsi facendo astrazione dalle condizioni dei 

paesi di partenza, dalle cause economiche, sociali e morali che spin- 

gono all’espatrio le popolazioni di Polonia, d’Ungheria, di Basilicata, 

di Calabria, dalle carestie che decimano periodicamente i distretti 

sovrapopolati della Cina, del Giappone o dell’India, dalla spaventosa 

miseria di talune regioni della Russia. 
Il confronto si pone cosi necessariamente, non tra uno stato di 

liberta e di relativo benessere ed una condizione di vera schiavitu, 

ma tra due forme equivalenti di miseria e di oppressione, la scelta tra 

le quali non puod evidentemente spettare che ai direttamente inte- 

ressati, i quali sono soli in grado di valutare se le prospettive di 

miglioramento che loro offre la temporanea mutazione di sede compen- 

sino i dolori e i sacrifici maggiori a cui eventualmente si espongono 

lontani dalla patria. 

Soltanto un sentimentalismo morboso e perniciosamente incon- 

cludente pud appagarsi della soluzione semplicistica che consiste 

nell’allontanare dai sensibili occhi delle pit civili metropoli lo spetta- 

colo affliggente di tante miserie, senza curarsi di sapere se la somma- 

ria misura risanatrice non ayra ripercussioni assai pit gravi sulle sorti 

presenti e future degli stessi beneficati. Lo studioso invece che voglia 

tener conto imparziale dei diversi elementi di giudizio deve concludere 

che, in questo caso, il vantaggio recato ai proletariati locali dal 

diminuito costo di parecchi consumi essenziali si concilia col miglior 
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tornaconto degli stranieri che lo procurano, i quali, sia pure con 
un lavoro esauriente, accumulano in pochi anni il modesto peculio 
indispensabile a render meno disagiata la loro esistenza dopo il 
sospirato rimpatrio; e che, del resto, quando si stabiliscon nella nuova. 
sede, si vengon a poco a poco conformando all’ambiente in modo da 
far approfittare i loro figli — talora, come le statistiche provano, in 
misura ancor maggiore degli indigeni— dello stato di civile progresso 
della societa che li circonda. 

Passando d’altronde ad indagare le conseguenze men dirette ed 
immediate che dal passaggio di mano d’opera dall’uno all’altro 
mercato devon necessariamente risultare rispetto alle classi lavora- 
trici, emerge nel modo pitt ovvio che la Speranza dei proletariati 
indigeni di poter a lungo artificialmente mantenere, a mezzo di bar- 
riere protettive, un livello eccezionale di mercedi in paragone ai paesi 
circostanti si fonda sopra un’illusione economica che non é difficile 
dissipare. 

Allo stato presente delle comunicazioni, é fuor di dubbio che un paese non puo presumere di isolarsi dai paesi vicini e pervenire, in ragione della situazione propria, ad uno stato di equilibrio fra la 
rimunerazione del lavoro € quella del capitale che comporti, per entrambe, dei saggi molto diversi da quelli che sono praticati presso le altre nazioni civili, Supponendo che un popolo ricco, a debole nata- lita, riesca a chiudere i Suoi confini al lavoro straniero, non deve credersi che Paccumulazione del capitale vi continuerebbe indefini- tamente, conducendo ad un ribasso dell’interesse e ad un rialzo del salario sempre pi accertuati. Quando il Saggio dell’interesse in una regione diviene sensibilmente inferiore al livello medio delle nazioni 

vicine, il capitale va a cercare altrove una rimunerazione piu larga. Invece dell’afflusso di lavoratori dall’estero, si avrebbe dunque un esodo di capitali, ed il paese dove tale fenomeno si avverasse ve- drebbe ben presto arrestato ogni progresso della produzione. ta Speranza che si evitera tale pericolo con delle misure di prote- le peel, proteins et Stam tale ote Tare i-salari reali assai ore Specialmente in un paese, vi rialzi 

pitali se ne risenta € senza : ae ce oe og ise a 
Ger indutie a4 ee ms 1e esso Subisca un ribasso sufficiente 

un dato stadio Gone ale Gc i ee ee mre ei parte pit grande del prodotto t i ie Teepe ears ee “ad capitali pit abbondanti e ce Te ea - appagarsi d’una ie ne ee Testa, costteN ag vare ai capitali Jo ae Be tana Invano si cercherebbe di con 
: un paese a debole natalita e nei 



vicini, mantenendo, con tariffe doganali, pit elevati i prezzi. Il prote- 

zionismo commerciale pud bensi rialzare a un tempo il tasso nomi- 

nale dei salari e i prezzi delle merci d’ogni specie; ma nulla puo far 

si che lavoratori e capitalisti abbian da ripartirsi altra cosa all infuori 

di cid che ha prodotto la loro cooperazione; e, perché i primi possan 

ricevere di pil, occorre che i secondi percepiscano ineno. Ura, se il 

dislivello del saggio dell’interesse @ sensibile tra un mercato ed i 

mercati circostanti, i capitali si porteranno verso questi ultimi piut- 

tosto che adattarsi a tale situazione, e il progresso economico del 

primo risultera compromesso. 

In conclusione, « nessun paese pud pretendere di conservare, dal 

punto di vista della posizione rispettiva del lavoro e del capitale, una 

condizione molto diversa da quella dei suoi vicini. Se Ja natalita é 

particolarmente debole in una nazione, Vequilibrio si stabilira, coi 

paesi vicini, sia coll’immigrazione di lavoratori esteri, Sia con 

Vemigrazione di capitali; tutt’al pit la legislazione pud influire in 

parte sulla scelta tra questi due mezzi di mantenerlo. Ora, é soltanto 

nei paesi dove un’ accumulazione eccessiva d’uomini e di capitali 

sopra uno spazio troppo ristretto nuoce al buon impiego delle forze 

produttive che l’emigrazione dei capitali pud esser preferibile a 

un’immigrazione di lavoratori, perché il risultato principale di questa, 

in tali specialissime circostanze, sarebbe di elevare la rendita del 

suolo. Masi tratta d’un caso rarissimo, poiché non v’ha, si puo dire, 

paese che sia giunto al limite ammessibile per la densita della popo- 

lazione, tenuto conto anche che, in ragione del perfezionamento dei 

mezzi di trasporto e dei metodi di cultura, la rendita del suolo tende 

piuttosto a diminuire che ad innalzarsi (1) ». 

Se simili riflessi scaturiscono dall’esame del problema nei paesi 

di civilté antica e gia densamente popolati, a ben maggior ragione essi 

valgono in quelli dove il grado di sviluppo economico ancor scarso 

e la popolazione sproporzionata all’abbondanza dei doni naturali 

reclamano imperiosamente un continuo contributo di capitali e di 

uomini. Ma sarebbe ormai superfluo, a parer nostro, aggiungere altri 

ragionamenti per dimostrare che la linea di condotta operaia in tema 

di immigrazione, mentre minaccia il progresso economico dei paesi 

che la subiscono, nuoce agli interessi medesimi dei precipui suoi 

responsabili, sacrificando ad un tornaconto immediato e  visibile 

Vavvenire delle industrie a cui é indissolubilmente connesso il benes- 

sere oneraio. 

E’ una politica di vedute ben ristrette quella che non sa subordi- 

(1) Cfr. Conson, Cours d’économie politique, vol. Il, Parigi, 1901, pag. 39 e segg. 
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nare i timori, in buona parte ingiustificati, e ad ogni modo relatiyi 
ad interessi transitori, di pochi, alle ragioni di progresso permanente, — 
sia pure della sola classe che la propugna e la adotta. 

In fondo, a chi ben guardi, il concetto fondamentale da cui é gO. 58 
vernato il pregiudizio anti-straniero conserva molti punti di contatto 
con la famosa teoria del « fondo salari », del Mill, oggi cosi universal- 
mente abbandonata e caduta in discredito. 

Anche nel caso nostro sembra si ritenga che il capitale impiegato 
nella produzione e destinato a pagamento di mercedi sia, in un dato 
periodo, un che di fisso, non aumentabile in conseguenza della mag- 
gior produzione e in rapporto alla maggior 0 minor convenienza de- 
sli impieghi di tal natura; onde la logica conseguenza che ad ogni 
accrescimento del numero totale di operai impiegati dovra corri- 
spondere una proporzionale riduzione nella quota assegnata a cia- 
scuno. 

Non si tien conto cosi che ogni aumento nel numero dei lavora- 
tori puo esser accompagnato, specialmente nei paesi nuovi, da un 
aumento pil che proporzionale nella produzione, e per conseguenza 
nelle mercedi del lavoro. Né é@ senza significato per noi il fatto che 
furon precisamente gli economisti americani ad illustrare cogli esempi 
di quanto quotidianamente avveniva sotto i loro occhi, questa capitale 
obbiezione al principio del « fondo salari », dimostrando l’errore di 
ritener l’operaio, secondo I’efficace espressione di Arnoldo Toynbee, 
« come un divisore, anziché come un moltiplicatore ». 

Concludendo, ci sembra che l’ostilita delle classi lavoratrici, 
Specialmente dei paesi nuovi, contro questo maestoso fenomeno del- 
Vimmigrazione, in cui vediamo una delle piu grandi e benefiche forze 
equilibratrici dell’economia mondiale nell’eta nostra, si presenti, nei 
moventi e nelle conseguenze, assai simile all’odio inconsulto con cui 
i proletariati della prima meta del sec. XIX accolsero l’introduzione 
delle macchine nella industria. 

Allora come oggi salirono al cielo i lamenti contro la sostitu- 
zione del lavoro umano per parte dei nuovi congegni; e si ebbero: 
resistenze accanite di corporazioni disturbate nel loro secolare mono- 
polio; e invocazioni clamorose di legislativi interventi; e atti di 
vandalismo barbarico e feroce. 

Ma lesperienza non tardd a dimostrare la profonda verita di 
Quam gli economisti avevan predetto circa l’enorme vantaggio che 
la rivoluzione industriale avrebbe recato alle classi lavoratrici nel loro complesso, aumentando immensamente la produzione e la do- 
manda di mano d’opera, quindi necessariamente i salari e la media 
dei consumi. 
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Non diversa sostanzialmente appare l’insurrezione dell’odierno 

proletariato dei paesi pit ricchi contro gli umili compagni giungenti 

dal di fuori, a danno dei quali la odiosa apparenza di concorrenti 

dissimula le benemerenze di collaboratori. 

Ancora una volta i gruppi minacciati, nella loro ignoranza delle 

fasi e degli effetti successivi d’un cambiamento di cui non vedon ed 

apprezzan se non le ripercussioni immediate sulle loro sorti, chiedon 

a gran voce la tutela preservatrice dell’intervento legislativo. 

Il concederlo perd equivale ad attentare alle fonti stesse di pro- 

gresso e di sviluppo della societé in generale e delle classi recla- 

manti in particolare. 

Non altrimenti che nell’introduzione delle macchine, il trapasso 

dall’uno all’altro stato di equilibrio pud e deve necessariamente dar 

luogo a qualcuno di quei fenomeni dolorosi momentanei di cui la 

storia del progresso economico é@ piena; ma, come una umana legi- 
slazione sulle fabbriche e pil assai l’elevarsi del livello materiale, 
intellettuale e sociale delle classi lavoratrici, intimamente connesso 

al progresso industriale compiuto, vennero ben presto eliminando 

persino la possibilita degli esosi sfruttamenti che avevan fornita a 
Carlo Marx la sua impressionante documentazione aneddottica, cosi, 
nel caso nostro, un’opera sapiente di organizzazione, di informazione, 
di distribuzione larga e sagace pud ridurre al minimo i mali inevi- 
tabili che ogni grande mutazione sociale reca fatalmente con sé. 

L’indirizzo protezionistico adottato non fa che moltiplicare, pro- 
lungare e perpetuare, per l’apparente od effimero vantaggio di pochi, 
un periodo di transizione penoso, ostacolando la gravitazione spon- 
tanea di incoercibili forze naturali verso un assetto migliore di piu 

proficuo equilibrio. 

Vii 

Le considerazioni teoriche che siam venuti svolgendo acquiste- 

rebbero certo un significato assai maggiore se ci fosse dato comple- 

tarle dimostrando avverate in pratica le deduzioni a cui siam giunti; 

illustrando cioé con una serie di esempi i vantaggi che derivano dalla 
liberta di immigrazione e i danni che procurano le barriere protet- 
tive estese ai movimenti demografici. 

Di questi ultimi perd molti ci venne fatto di porre in luce nel 

corso della nostra esposizione, che sarebbe superfluo riepilogare qui. 

La legislazione esclusivistica appare d’altronde in molti luoghi di cosi 
recente data da render troppo malsicura qualsiasi analisi intesa a 

sceverare l’azione di questo specifico fattore da quella degli infiniti 
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altri elementi che entrano a costituire la vita economica di una 

societa. 

Tale d’altra parte rimane, come da molti fu notato, il vizio 
Worigine insanabile, che rende sospetta ogni indagine induttiva in 
tema di protezionismo, anche quando il campo d’osservazione sia 
assai pit esteso nel tempo ei dati di studio possan concretarsi in cifre 
pil precise, come avviene nei riguardi della politica commerciale. 
Perfino i pitt geniali ed acuti studiosi che S’applicarono con fervore 
alla applicazione del metodo d’osservazione positiva in questa materia 
— e cito per tutti il compianto prof. Cognetti de Martiis — non riu- 
scirono in definitiva a ricavare dall’ingente materiale raccolto dalla 
loro ammirevole erudizione se non la conclusione che certi paesi, 
malgrado il protezionismo, non cessarono di progredire ed altri, non 
ostante il liberismo, decaddero, nulla 0 ben poco assodando di so- 
stanziale circa la reciproca dipendenza o la semplice accidentalita dei 
fenomeni coesistenti. 

Nel caso nostro poi sarebbe inutile diffonderei nel magnificare 
-il contributo che Pimmigrazione reco ai paesi in via di formazione, 
spesso modificandone l’intiera fisionomia economica con l’infusione 
di valide energie rigeneratrici. Ricordammo a tal proposito la testimo- 
mianza solenne della Commissione reale inglese; commentando la 
quale il Samuel rilevava che l’Ulster deve all’immigrazione di abili 
Stranieri la sua industria del lino, Coventry le sue manifatture di 
nastri, Glascow le sue raffinerie di zucchero, Manchester i suoi coto- 
nifici, I’Inghilterra intiera i suoi lanifici e setifici, le fabbriche di 
carrozze, quelle dei cappelli di feltro, degli aghi, del filo, i pit impor- 
tanti perfezionamenti nelle industrie dei coltelli, degli orologi e 
munerarie, nell’arte della tintura, nella pratica bancaria; che perfino 
1 plu recenti immigranti, tanto vituperati, han recato seco nuovi 
metodi di divisione del lavoro, merce i quali si impresse una spinta 
potente al mestieri di sarto, di tappezziere, di berrettaio, ed han 
introdotta la nuova industria Jelin fabbricazione dei sigari; che 
infine aggiunta che essi han recata alla popolazione totale non fece 
che confondersi coll’incremento di 12 milioni ottenuto in 40 anni da 
questa e assorbito cosi agevolmente dal progresso industriale che, 
senza aumento nel numero dei disoccupati, il tenor di vita medio si 
: sensibilmente elevato (1). E ad osservazioni analoghe si preste- en eee zhiee che, fin dall’epoca del mercan- 

? un saggio eloquente del contributo che 

(1) (Cie, Immigration, citato. 
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Vimmigrazione puo recare alla prosperita d'un popolo (1); e che, 

in tempi a noi pili vicini, ha trionfalmente dimostrato che un ingente 

accrescimento demografico naturale, accompagnato da una forte im- 

portazione di lavoro straniero, non si trovano in stato di antitesi 

mecessaria con il continuo miglioramento delle classi lavoratrici 

rispetto agli orari ed alle mercedi. 

Quanto agli Stati Uniti, sarebbe facile avvalorare con miriadi di 

fatti la tesi enunciata con sobrieta assiomatica dal Watchorn: 

« L’immigrazione continua ad essere cid che é stata sempre finora, . 

una grande benedizione nazionale... New York, il massimo centro 

d’attrazione di questa popolazione errante, apparisce come il pit 

grande miracolo moderno del mondo » (2). 

Ma la attrattiva di allineare colonne di cifre impressionanti non 

mi seduce a segno da farmi disconoscere la fallacia del tentativo di 

rendere piu precisa, esprimendola in formule e coefficienti numerici, 

una dimostrazione, molti elementi della quale si sottraggono, per la 

enorme complessita loro, a qualsiasi possibilita di esatto apprezza 

mento. 

; Non saprei togliermi tuttavia da questo tema senza aver gettato 

un’ultima volta lo sguardo sopra un esempio tipico, che, per eccezio- 

nali condizioni d’isolamento d’ambiente, e per il rigore di metodo con 

cui l’esperimento fu condotto, pud considerarsi come un campo 

d’osservazione privilegiato per lo studio pratico dei fenomeni pros- 

simi a cui da luogo il protezionismo operaio. Ai pochi sintetici cenni 
sugh effetti del proibizionismo in Australia ci saranno di guida aleune 

recentissime pubblicazioni, dovute ai migliori conoscitori della vita 

economico-sociale che si svolge — forse per provvidenziale insegna- 

mento nostro — agli antipodi (3). 
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(1) Gfr. Serer, “ Limitation internationale de l'immigration en vue de la préser- 
vation des races, de la culture et de la vie économique , in Revue économique 

internationale, 1908, vol. 1°, pag. 584 e segg. 

(2) Cfr. The truth about immigrants, citato. 

(3) Cfr. A. Sr. Leper, Australian socialism. An historical sketch of its origin 

and developments. Londra, 1909; D. Better, “ Le socialisme a l’ceuvre. Les expé- 

riences australiennes , in Moniteur des intéréts matériels, nn. 113, 119, 122, 198, 

131. (In questi articoli, da noi ripetutamente citati, sono riassunte le osservazioni 

e le conclusioni di parecchi altri specialisti di questioni australiane, quali il Bornar, 

il Biarp v’Aunet, il Vossion, il Srgcratep, l’Usry); P. Dreyrus, “ La Nouvelle Zélande , 

in Economiste francais, 9 maggio 1903, n. 19; P. Leroy Brautizv, “ OX méne le 

socialisme. La situation de l’Australie ,, ibid., 11 aprile, 1908, n. 15; e * Les effets 

du socialisme d’Etat dans une démocratie. L’exemple de l’Australie ,, ibid., 8 no- 

vembre 1902, n. 15; oltre le citate corrispondenze dell’Hconomist e dell’ Economiste 

frangais dal 1900 in poi. 
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Parlando del sistema della « new protection » — che parve tanto — 

inverosimile agli stessi suoi fautori da indurre il ministro proponente 

ad assicurare il Parlamento che si trattava d’un progetto serio — 

abbiamo illustrati i rapporti di logica interdipendenza correnti tra 

i decreti proibitivi del lavoro straniero e tutto il macchinoso edificio 

di misure coercitive con cui l’intervenzionismo australiano si é 

proposto di arrestare il gioco della domanda e dell’offerta, sosti- 

tuendo le leggi umane alle leggi naturali. 

Ben lungi dall’essere « senza dottrine », come la  definiva 

Albert Métin, la democrazia sociale oceanica é partita dal presup- 

posto ben netto che la legge e non il perfezionamento indefinito 

della produzione potesse assicurare alle classi operaie il massimo 

guadagno col minimo sforzo; e dell’assoluto principio é venuta 

deducendo, con logica inflessibile, tutte le conseguenze, aggiungendo: 

intervento ad intervento, per quella legge di progressione aggravatrice 

che si impone inevitabilmente sulla via dei metodi protezionistici. 

Onde all’esclusione dei concorrenti asiatici e polinesiani era fatale 
seguisse quella degli europei; alla protezione doganale proibitiva la 
fissazione dei salari sul mercato interno; ed a questa le vessazioni 
alle navi estere approdanti ai porti e praticanti altre tariffe; al 
riconoscimento del diritto al lavoro con l’impiego dei disoccupati, 
la liberalita delle pensioni di vecchiaia ; al sistematico scoraggiamento 
dell’iniziativa capitalistica, la dissimulata guerra al perfezionamento~ 
del macchinario; alla regolamentazione minutissima del lavoro il 
controllo e i calmieri sui prezzi delle merci; all’acquisto per parte del 

governo di prodotti a un prezzo superiore a quello di mercato, il 
pagamento ai disoccupati di altissimi salari per opere affatto impro- 
ficue; alle esenzioni tributarie estesissime ed alle spese ingenti richie- 
ste dal moltiplicarsi indefinito delle funzioni dello Stato, il ricorso 
sistematico all’espediente del debito, divenuto mezzo normale di 

buona finanza. 

In una concatenazione di fenomeni cosi coerente ed organica 
sarebbe vana impresa tentar di sceverare gli effetti d’un provvedi- 
mento da quelli di tutti gli altri, per stabilire una specie di gradua- 
toria nelle responsabilita. Legittimo appare pero attribuirne una 
buona parte alle misure che costituiscono il punto di partenza e il 
presupposto necessario di tutte le altre; a quella esclusione cicé del 
lavoro straniero, senza la quale l’intero edificio, che sovr’essa essen- 
zialmente riposa, non tarderebbe a sfasciarsi. 

E le conseguenze che si osservano sono ben lontane dall’appa- 
rire confortevoli, confermando anzi punto per punto le previsioni che 
risultano dal pit : lementare ragionamento teorico. I dati della strut-. 
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tura demografica australiana basterebbero da soli a porre in eyi- 

denza la criminale follia d’una politica intesa ad arrestare il popo- 

lamento. Sopra un territorio che potrebbe agevolmente mantenere 

fin d’ora, stando ai calcoli del Leroy Beaulieu, pit di 50 milioni 

di abitanti, ne vivono a mala pena 4, che, alla debolissima rata 

attuale di accrescimento, impiegherebbero un paio di secoli per salire 

a 20. Ma tale impressionante deficienza d’uomini riesce sopratutto 

ageravata dalla mostruosa distribuzione di un popolo che concentra 

nelle sole citté capitali un buon terzo dell’effettivo totale, lasciando 

deserti gli sterminati territori agricoli, la cui prosperita é l’indice piu 

sicuro di ricchezza e di progresso per un paese di colonizzazione. 

Di simile efflorescenza veramente paradossale di urbanismo sui 

confini di un continente di incolte solitudini é direttamente responsa- 

bile una legislazione il cui ultimo scopo sembra quello di sviluppare 

ed organizzare un colossale parassitismo di Stato, a beneficio d’una 

sola classe e colla piu musulmana noncuranza degli interessi vitali 

della giovane societa. Se anche non fosse vero Vasserto del Ledger 

che Vintiero sistema delle comunicazioni sia stato congegnato nel- 

V’intento preciso di accentrare nelle citta principali, ove han sede le 

trades’ unions ed i partiti operai reclutan i loro elettori, la totalita 

del movimento commerciale e della vita economica del continente, 

sarebber largamente bastate le straordinarie agevolezze assicurate 

dalla regolamentazione industriale al proletariato urbano per deter- 

minare un movimento accentuatissimo di diserzione dalle opere dei 

campi, gia per sé Stesse dotate di attrattive tanto minori in con- 

fronto della vita che si conduce nelle citta. 

La fissazione legale dei salari minimi, migliorando ancora le 

condizioni degl impiegati nelle fabbriche, intensificd il movimento 

centripeto, anche per |’impossibilita in cui pit d’un’impresa agricola 

si trovo di sostenere costi di produzione cosi artificialmente aumen- 

tati. Essa ebbe d’altronde conseguenze ancor pit gravi, per |’elimina- 

zione che provoco, per parte degli imprenditori, della mano d’opera 

meno abile, il rendimento della quale non avrebbe raggiunti i limiti 

imposti al costo; fatto che segnd l’inizio di consuetudini sempre 

piu perniciose, quale l’impiego diretto, a spese dello Stato, della 

mano d’opera di infimo ordine resasi cosi disponibile, e cid alle con- 

dizioni legali, cioé coi salari rifiutati alla medesima sul mercato, e 

per adibirla ad opere inutili o talora perfino completamente impro- 

duttive (caccia ai conigli in campagne deserte, 0 scavo di fossi che 

pol venivan nuovamente colmati).% 

La condizione di disoccupato, osservava il Bordat, divenne per 

tal modo una vera e propria professione, riconosciuta ed incorag- 
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giata dallo Stato, il quale non tardd ad estendere l’applicazione del 

geniale principio, acconsentendo a pagare per certe merci prezzi 

assai superiori ai correnti, purché i fornitori trasmettessero ai loro 

operai, sotto forma di aumentati salari, il benefizio di tale liberalita 

(cosi il governo di Vittoria coi proprietari di miniere di carbone). 

Due fonti di provento alimentarono finora questi curiosi metodi 

amministrativi: imposte dirette a tipo fortemente progressivo, ma 

in compenso comportanti larghissime esclusioni (non si incontra in 

media pit di un contribuente per 8 proprietari); e il ricorso inces- 

sante al debito verso |’estero, fino a giungere ad una proporzione di 

aggravio pro capita assolutamente fantastica e che non ha esempi 

in alcuna nazione civile. L’imprevidenza finanziaria era messa per 

tal modo al servizio della coltivazione intensiva dell’infingardaggine, 

col risultato di sottrarre sempre piu all’industria rurale, cui si era 

contemporaneamente vietato di approvvigionarsi al di fuori, le forze 

di lavoro indispensabili al suo sviluppo, moltiplicando al tempo 
stesso, in ogni ramo d’un organismo statale di giorno in giorno pil 

farraginoso, le falangi di parassiti, alla cui operosita male impiegata 
non fa riscontro un corrispondente rendimento di efficace produzione. 

D’un sistema cosi schiettamente anti-economico non tardaron 

pero ad emergere i frutti. Gli sforzi delle statistiche, compilate da 
funzionari la carica e lo stipendio dei quali son connessi alla conti- 
nuazione del sistema, non riescon ormai pill a dissimulare il disagio 

profondo in cui si dibattono le industrie, tenute artificialmente in vita 

dall’inaudito grado di protezione doganale, ma tecnicamente arretra- 
lissime (per la guerra bandita dalle unioni ai perfezionamenti di mac- 
chinario, colla complicita dello Stato, che, per compiacerle, si astiene 
persino da trasformare |’attrezzamento ancor rudimentale dei grandi 
porti), e d’altronde impossibilitate di estender la vendita all’ interno, 
per la decadenza economica dei distretti agricoli, che costituirebbero, 
‘se prosperi, un ottimo mercato, e incapaci di lottare sul mercato in- 
ternazionale, per il costo di produzione elevatissimo, dovuto agli 
stravaganti salari ed al complesso d’oneri opprimenti accumulati 
sulle intraprese. 

Come meravigliare se, in tali condizioni, ogni attivita sembra 
morta, tranne la dove si spende il provento dei debiti fatti dagli 
stati o dai municipi; se l’agricoltura, fondamentale ricchezza del 
paese, per difetto di braccia, precipitosamente decade; se i giaci- 
menti auriferi di pit. costoso sfruttamento progressivamente si ab- 
bandonano, se le industrie cittadine deperiscono (tranne forse a Mel- 
bourne, che trasse profitto della libert’ commerciale instaurata tra 
le colonie federate), se il marasma e V’apatia trionfano? 
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E’ gia da parecchi anni che gli organi pit autorevoli della vita 

economica mondiale denunziano il fallimento di tutti i tentativi di 

estender gli affari in Australasia. Non si bandisce impunemente la 

guerra all’iniziativa privata, combattendola con mille vessazioni e 

colla concorrenza di imprese governative condotte con criteri anti- 

economici. Ne, cosi operando c’é a stupire se i capitale (fatto nuovo 

in una societa coloniale) incomincia ad emigrare, o rimane provvi- 

soriamente accantonato in impieghi temporanei semi-improduttivi ; 

come prova l’abassarsi del saggio dell’interesse nei depositi a breve 

scadenza, ripetutamente rilevato dall’Economist come indice in- 

quietante della depressione dello spirito di intrapresa per il difetto 

di uno degli elementi fondamentali della produzione e per i timori 

suscitati dall’indirizzo rovinoso della legislazione. 

Di cosi segnalati benefizi recati all’economia generale si avvan- 

taggid almeno la classe a pro della quale si era proclamato, in un 

continente quasi completamente deserto, lo strabiliante principio 

dell’? « Australia agli Australiani? ». 

Tutto concorre a farcene fortemente dubitare. 

L’operaio sindacato, sfrattando 1 concorrenti estranei, ha voluto 

riservarsi tutti i lavori; ignorando la legge feconda della divisione 

del lavoro, della specializzazione delle occupazioni, si é abbassato a 

funzioni d’ordine inferiore, che sarebbero state disimpegnate, a costo 

infinitamente piu basso, dagli stranieri a cui si chiudeyan le porte; 

un numero enorme di nativi si son dedicati ad opere non richiedenti 

alcuna intelligenza, alcuna attitudine, alcuna nozione tecnica; e c10 

tanto pil in quanto si contrastd con ogni potere l’introduzione del 

macchinismo. Si volle organizzare un’esistenza di infingardi per la 

maggioranza degli operai,-molti dei quali erano addetti a lavori 

privi d’ogni utilita pratica. E gli effetti materiali e morali non tar- 

darono a manifestarsi. La fuga dalle campagne e il licenziamento, 

per parte degli industriali, della mano d’opera inadatta ad un rendi- 

mento corrispondente agli altissimi salari legali popolo le citta di 

disoccupati, di cui non tutti poteron sempre esser impiegati dagli 

enti pubblici, e un buon numero dovette ricorrere, per vivere, alla 

pubblica assistenza. 

Le fantastiche retribuzioni d’altronde svilupparon ben presto, 

anche nelle categorie pit abili, la tendenza a ridurre le ore ed i 

giorni di lavoro, moltiplicando le feste, i riposi ed i turni. Avvezzo a 

contare illimitatamente sullo Stato, ’operaio australiano si limita a 

guadagnare |’indispensabile per alimentare un tenor di vita abba- 

stanza largo e sufficientemente costoso, causa lo stravagante pro- 

tezionismo. Ma manca in lui ogni spirito di previdenza; e ben lo
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si vide negli Stati che gid-applicarono le pensioni di vecchiaia, dove 

si constato con meraviglia il numero ingente di nullatenenti e di 

persone a carico della pubblica carita viventi nei « paradisi prole- 

tari » degli antipodi. 

Nel 1901 il Leroy-Beaulieu riassumeva i risultati della politica 

sociale australiana nei seguenti punti: 

1° Formazione nelle citté principali d’una piccola aristocrazia 

operaia, imprevidente e spendereccia, ricevente i salari minimi le- 

gali, accanto ad un numero sempre piu grande di disoccupati. 

2° Nelle campagne, abbandono del lavoro per parte dei gior 

nalieri, attratti dagli-impiegki dello Stato e dei municipi; con conse- 

guente crisi dell’industria agricola, e° sopratutto armentizia. 

3° Formidabile risveglio, in tutto il paese, del problema della 

disoccupazione e difficolta crescenti della pubblica assistenza. 

4° Scoraggiamento generalé dell’iniziativa privata.. 

5° Bancarotta finanziaria inevitabile. 

A pochi anni di intervallo, e non ostante le favorevoli condizioni 

del mercato mondiale, negli ultimi tempi, rispetto a qualcuno dei 

principali prodotti australiani, le pessimistiche conclusioni non ap- 

paiono se non aggravate. 

Se la sgangherata macchina ancora non si é violentemente sfa- 

sciata, lo si deve all’ambiente eccezionalissimo in cui |’esperimento 

si svolge. Non bisogna dimenticare che si tratta d’un paese nuovo, 

ricchissimo di doni naturali, di cui una parte puo essere sfruttata 

senza fatica; di un paese che non ha spese militari, godendo gra- 

tuitamente della protezione inglese; e che dispone di sconfinate esten- 

sioni di terre, la vendita delle quali fornisce all’erario dissestato una 

preziosa riserva. Ma il parassitismo sistematico presuppone 1l’esi- 

stenza di qualche cosa di vitale e di solido a cui appoggiarsi e da 

sfruttare; né pud perpetuarsi indefinitamente un sistema che di- 

strugge all’interno la ricchezza di cui vive, mentre si fa gioco al- 

Vestero del potere che lo protegge (1). La definizione di « societa 

suicida » applicata alla democrazia oceanica da un suo recente stu- 

(1) Notevole a tal proposito il monito dell’Zconomist: “ Non si pud negare che 
PAustralia é virtualmente indipendente dal Regno Unito salvo in questo punto impor- 
tante, che incombe al popolo britannico il] pesante onere della protezione delle sue 
coste. Il pit. presto si porra nettamente all’Australia la questione di sapere se essa 
desidera di rimanere una porzione dell'impero britannico e accettar lealmente la 
responsabilité di tale posizione, i] meglio sara. La situazione atiuale non torna ad 
onore dell’Australia, che non é salvata dalle conseguenze della sua imprudenza che 
dalla flotta di una protettrice di cui essa si fa gioco ,. 
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dioso nulla ha dunque di esagerato, se non forse perché implica V’as- 

serto di una fatalita inevitabile; che potra invece scongiurare la rea- 

zione insorgente dall’eccesso stesso del danno, i cui sintomi pre- 

cursori gid si manifestano, pur attraverso la compressione tirannica 

del despotismo sindacalista. 7 

VI. 

Il complesso supremamente istruttivo di fatti logicamente con- 

catenati di cui ci offre lo spettacolo il popolo australiano non trova 

naturalmente riscontri di eguale evidenza negli altri paesi proibizio- 

nistici, dove il gioco complicato di infiniti altri fattori dissimula al- 

lV’osservatore le conseguenze indirette dei singoli provvedimenti. Ma, 

in economia come in meccanica, nessuna forza si disperde, e le ener- 

gie che non si sommano, vicendevolmente si elidono. Onde si pud 

ritenere per certo che tutto quanto viene dovunque operato in un 

senso anti-economico si risolve in ultima analisi in un aumento di 

costi a danno della collettivita e spesso delle classi stesse che lo pro- 

vocano colla loro azione imprudente. 

Una verita tanto elementare, ma disgraziatamente cosi spesso 

disconosciuta nella pratica, ci sembra riceva una palese conferma 

dall’illustrazione che tentammo del ramo importantissimo della po- 

litica operaia, su cui finora poco o nulla si fermarono apologisti e 

detrattori del movimento proletario. 

La vecchia questione degli ostacoli dell’unionismo al rendimento 

del lavoro, gid ripetutamente sollevata in Italia a proposito degli im- 

pedimenti creati dalle leghe allo sviluppo del porto di Genova, é 

tornata di moda recentemente tra noi, per merito sopratutto del pro- 

blema delle abitazioni, al cui inasprimento si affermo aver potente- 

mente concorso l’aumentato costo delle nuove costruzioni, dovuto alle 

molteplici cause che scemano la produttivita degli operai (abolizione 

dei cottimi, moltiplicazione dei turni, svogliata applicazione, esecu- 

zione in mala fede dei patti contrattuali) (1). Né alle positive prove 

autorevolmente addotte dalla competenza dei tecnici fu sufficiente 

risposta il comodo asserto trattarsi di vecchie accuse, vittoriosamente 

confutate fin dai tempi della storica campagna del Times. 

Senza tentare per conto nostro di intrometterci nell’antico 

dibattito — edmpito molto pericoloso oggi, poiché a porre in dubbio 

(1) Gfr. la polemica tra L. Ernaupt, A. Scatavi, E. Gonvoto, F. Carasst, sul Cor- 

rieve della Sera e sul Tempo, 28 gennaio 1910 e giorni seguenti. 
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il dogma della provvidenziale missione dell’unionismo c’é da bu- 

scarsi la taccia di conservatorismo non illuminato, di quello cioé 

che annovera tra 1 canoni della sua superstiziosa fede il rispetto 

della liberta perfino negh altri! — ci limiteremo ad osservare che 

la pregiudiziale della cosa giudicata non puo invocarsi a difesa del 

travestimento nuovo, in virtu del quale il vecchio principio della 

limitazione del lavoro ci ritorna innanzi, esteso e peggiorato, colla 

maschera del protezionismo contro la mano d’opera estera; fenomeno, 

in complesso, recentissimo e di cui nelle classiche polemiche non 

troviamo cenno. 

Giustamente » Genunciarono Spesso da partiti democratici le 

sopraffazioni compiute da gruppi di interessi capitalistici coalizzati 

per assicurarsi, colle tariffe doganali o coi premi, extra-profitti iniqui 

a danno della totalita dei consumatori. Questa volta pero le parti ci 

sembrano nettamente invertite; cid che appare tanto pit pericoloso 

in quanto la tendenza esclusivista del ceto operaio, per la complicita 

necessaria che la lega al protezionismo industriale e commerciale, 

viene ad offrirgli il sostegno non sperato di quelle stesse formidabili 

forze che avrebbero il piu grande tornaconto a rovesciarlo e distrug- 

gerlo. 

Ci lusinghiamo di aver punto per punto dimostrata la contraddi- 

zione radicale di simile atteggiamento coi postulati fondamentali 

su cui poggia la teorica dell’utilita sociale dell’organizzazione operaia; 

basterebbe pero a metterne in luce sinteticamente l’organica incoe- 

renza il ricordare che, mentre la propaganda socialista non si stanca 

di additar nel lavoro la sorgente esclusiva d’ogni ricchezza, gli stessi 

rivendicatori dei diritti operai non temono di proclamar funesta al 

benessere collettivo l’aggiunta di una certa quantita di lavoro, persino 

in una societa che manifestamente ne difetta. 

Analizzando le imputazioni fin dai suoi tempi scagliate contro 

gli eccessi dell’azione unionistica, il Cairnes commentava: « Non c’é 

nessuna Classe che, quando se ne presenti l’occasione, non siasi 

mostrata capace di sacrificare i piu important interessi della societa 

all’ingrandimento, reale 0 immaginario, dei suoi membri particolari; 

e, sotto questo rispetto, le classi operaie non sono né migliori né 

peggiori delle altre. Ma se, per cid solo che un provvedimento 

anti-sociale fu sancito ed attuato presso Ie classi superiori, dovesse 

approvarsi fra gli operai, la prospettiva del progresso sociale sarebbe 

ben piccola » (4). 

(1) Cfr. Aleuni principii fondamentali di economia politica (trad. it.) in “ Bi- 

blioteca dell’Esonomista ,, serie III, vol. 3°, pag. 162 e segg. 
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La verita é che il progresso sociale, come ci insegna Gaetano 

Mosca, non si raggiunge se non quando, nel succedersi alla direzione 

della societaé di minoranze organizzate in cui realmente consiste il 

cosi detto sistema delle maggioranze, « la classe dirigente sa conti- 

nuamente elevarsi od é sostituita da un’altra migliore. Quando invece 

la classe dirigente, o classe politica, decade, senza che ne sorga 

un’altra che sappia meglio soddisfare ai bisogni dei tempi, allora 

si hanno quei periodi di immobilita o di lento disfacimento di cui 

tanti esempi ci offre la storia » (1). 

(1) Clr. IL principio aristocratico e il democratico nel passato e nell avventre 

Discorso inaugurale). Torino, 1902. 

15. — Prato. 
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i ‘ I limiti dell’intervenzionismo di Stato 

a : Neen es 
ial in tema di immigrazione. 
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Lo studioso che dall’esame obbiettivo del fenomeno dell’immi- 

egrazione e dalle considerazioni ch’esso suggerisce volesse assorgere 

a un criterio sintetico complessivo, fissando in termini precisi 1 

limiti che s’impongono all’azione legislativa in questa materia, 7 

troverebbe ben poche autorita a cui appoggiarsi tra i grandi maestr 

della scienza economica. 

Perfetto & al riguardo il silenzio dei classici. Né Smith, ne 

Ricardo, né Stuart Mill, ne Bentham dedicano pure una parola all’ar- 

gomento, rispetto al quale tacciono ugualmente il Cairnes, e i capi 

della scuola francese. Un accenno incidentale al problema fa, per 

vero dire, il Fawcett (1); ma, dopo di lui, non ostante l’importanza 

assunta dalla questione sullo scorcio del XIX secolo, nessuna atten- 

zione le accordano, nei loro trattati, gli autori delle pit opposte ten- 

denze, dal Pierson al Leroy-Beaulieu, dal Pareto allo Schmoller, dal 

Graziani al Nicholson, dal Gide al Loria. L’unico tentativo di analisi 

teorica del soggetto troviamo nel recentissimo, pregevole corso del 

Colson (2), il quale del resto se ne sbriga anch’egli con sobrie, benché 

sensatissime, considerazioni. Di monografie riguardanti il fenomeno 

da un punto di vista dottrinario e nel suo complesso non ne conoscia- 

mo alcuna, astrazione fatta dagli articoli, pitt volte ricordati, di 

Herbert Samuel, e di Gustav Seibt, e di un breve, né molto signifi- 

cante, scritto di L. Ratto (3). 
Abbastanza copiosa é gia, per compenso, la letteratura speciale, 

che considera il problema limitatamente ad un dato ambiente od a 
razze 0 territori particolari; ma non sempre la qualita risponde 

(1) Cfr. The economic position of the British labourer, pag. 251 e segg. 
(2) Ctr. Cours d’économie politique, vol. II, pag. 39 e sege. 
(3) Gfr. “ Il problema internazionale dell’emigrazione , in Rivista d'Italia, 1906, > 

Il pag. 958 e segg. 
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all’abbondanza; né é@ raro il caso di autori che si copiino quasi lette- 

ralmente, 0 che, come p. e. il Monnier, imbastiscano volumi sulla 

semplice parafrasi di alcuni documenti parlamentari poco noti alla 

generalita del pubblico. 

Quanto alle opinioni che ne emergono, esse appalon naturalmente 

assai discordi. i lettore perd che ci abbia seguito nello spoglio ab- 

bastanza minuto in cui ci siamo indugiati crediamo non yorra von- 

traddirci se affermiamo che tutti coloro i quali trattaron la questione 

da un punto di vista rigorosamente economico non esitarono a rite- 

nere col Samuel che il silenzio dei classici doveva interpretarsi nel 

senso d’una inevitabile applicazione del principio generale del laissez- 

faire. 

Non é privo di significato il fatto che il protezionismo della mano 

d’opera nacque e si svolse precisamente negli ambienti dove igno- 

ranza delle dottrine economiche ¢ pil grande: |’Australia, dove lo 

stesso Albert Métin, non certo prevenuio a fayore della scienza orto- 

dossa, meravigliava della puerile poverta d’argomenti teorici con Cul 

si sostengono dai due lati le polemiche sulla legislazione sociale (1); e 

eli Stati Uniti, rispetto ai quali bastera citare le parole del Bryce (2 

« Le legislature degli Stati sono dei corpi coi quali e facile tentare 

delle esperienze legislative, perché composti d’uomini poco versatl 

nell’economia politica, incapaci di prevedere le conseguenze, anche 

le pitt prossime, delle loro misure, pronti ad inchinarsi a tutti i 

capricci dei loro mandatari e disposti a cedere alla pressione di qual- 

sivoglia gruppo il cui egoismo o la cui impaziente filantropia reclami 

dei principi generali di legislazione riformatrice. Per gli spacciatori 

di fandonie come per gli intriganti il pit bel paradiso sono i corridoi 

dei parlamenti degli Stati. Non yi devon temere l’opposizione di 

uomini di governo responsabili, e non vi si fanno sentire gli ayverti- 

menti di un cultore della scienza economica 

Nessun dubbio riesce invero possibile riguardo alla soluzione 

teorica che comporta il problema dal punto di vista dell’economia 

astratta. 

Riconoscere Lutilita che lo Stato intervenga a regolare coatti- 

vamente le condizioni quantitative dell’offerta sul mercato della mano 

d’opera — e cid sia pure soltanto caso per caso e con provyedimenti 

revocabili e di breve durata implicherebbe economicamente il 

presupposto di tale una perfezione di calcolo scientifico da metterci 

(1) Gfr. Le socialisme sans doctrines, pag. 255 e segg. 

(2) Cfr. La république américaine, vol. IV, pag. 238. 
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in grado di valutare, con matematica infallibilita, il grado di satu- 

razione del mercato, oltre il quale un’ulteriore ag eeiunta di uno dei 

tre fattori della produzione determinerebbe una combinazione meno 

proficua di essi. 

Ma enunciare ‘Ma simile condizione basta a dimostrarne Pinat- 

tuabilita. Onde qualsiasi tentativo di artificiale deviazione delle 

forze attivate dalle azioni e reazioni naturali non puo che ritardare 

Vavvento di quel migliore equilibrio verso cui tendono irresistibil- 

mente le spontanee energie della vita economica mondiale. 

Vero é che, accanto agli scopi economici propriamente detti, una 

nazione pud e deve proporsi altri fini, indissolubilmente connessi 

alla complessita e nobilta della sua funzione. 

Da quando é tramontata la famosa teoria dei diritti natural, 

non v’ha chi sogni di contestare ad uno Stato la facolta di respingere 

dalle sue frontiere i criminali, i pazzi, gli infermi, i mendicanti di 

mestiere d’altra nazionalita. Evidentemente nessun popolo pud aver 

tornaconto a mantener ricoveri, ospedali o prigioni per i suoi VI- 

cini; e il difendere il proprio territorio da tali rifiuti, oltreché legit- 

timo, non pud a meno di riconoscersi desiderabile e vantaggioso. 

Le obbiezioni non possono esser dunque, in questo caso, che 

di carattere pratico. Esse si presentan, nondimeno, assai gravi. 

Dai dati numerosi che abbiam riferiti, la difficolta reale di orga- 

nizzare e mantener in vigore controlli efficaci a tutelare una societa 

da estranee infiltrazioni impure é rtsultata assai chiaramente. An- 

che i pil inflessibili divieti, avvalorati dalle pene pit severe, Si 

sono dovunque dimostrati inadatti ad impedire l’ingresso dei peg- 

giori elementi. Né vale il dire che l’effetto che essi si proponevano 

fu egualmente raggiunto per l’influenza morale esercitata a distan- 

za, col dissuadere dalla partenza i dubitosi poiché in realta furono 

non di rado gli elementi sani quelli in cui il timore determind lo sco- 

raggiamento ; mentre gli individui spinti all’espatrio da prepotenti 

ragioni economiche o morali, quali il bisogno di sottrarsi alla giu- 

stizia nazionale o lo stato di assoluta miseria inducente ad accogliere 

le profferte di arruolamento e di passaggio gratuito degli speculatori, 
my ne furon distolti dal tentare la sorte, fidenti nelle mille astuzie 
d’un sapiente contrabbando, organizzato da chi aveva ogni interesse 
a procurare loro lo sbarco. 

Una questione pregiudiziale abbastanza grave potrebbe d’altronde 
sollevarsi relativamente alle categorie classificate come non deside- 
rabili. Gli individui di tali classi é raro che emigrino soli; anzi fan 

esi el dak qaisia dune eae ek ae egnita. Un vecchio sessantenne, un 
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infermo rappresentano incontestabilmente, in linea generale, un onere 

per il corpo sociale che li riceve; ma se alla loro venuta sia subordi- 

nato l’ingresso di forze valide che compensino il danno derivante alla 

collettivita con un contributo pit che corrispondente di energie pro- 

duttive, il problema muta singolarmente aspetto. Tanto é vero che le 

legislazioni dei paesi favoreggiatori dell’immigrazione, come le re- 

pubbliche sud-americane, pur escludendo certe categorie di inabili, 

fanno espressa eccezione per quelli che giungano accompagnati da 

parenti validi. 

La questione dunque sarebbe di vedere quale sia il limite di 

compensazione nel quale si incontrano, elidendosi, la deficienza degli 

uni con la produttivita degli altri. Calcolo praticamente quasi im- 

possibile, ma il cui semplice accenno basta a chiarire vie meglio le 

incertezze e i pericoli che minacciano le soluzioni frettolose ed em- 

piriche in una materia cosi delicata e complessa. 

La veritaé @ che tante ragioni contrarie ci lasciano assai per- 

plessi circa l’accettabilita delle misure proibitive, anche se esclusiva- 

mente ispirate alla legittima tutela morale od igienica, astrazione 

fatta da ogni criterio di protezione. 

Le leggi di tutti gli stati civili hanno armate, gia da gran tempo, 

le rispettive polizie di quel diritto di espulsione sommaria, pronun- 

ciata caso per caso, che ha per effetto precisamente l’epurazione 

della collettivita dai detriti sociali venuti dal di fuori. Francamente 

non vediamo motivo di sostituire al sistema consacrato dall’uso uni- 

versale metodi preventivi giuridicamente regressivi (Specie quando, 

come in Francia, si spingano fino a negare la reciprocita del tratta- 

mento), economicamente dannosi, politicamente provocatori di dif- 

fidenza e di discordie; e che, per colmo di male, neppure ottengono 

in pratica efficacemente gli scopi che si propongono. 

Se la soppression2 della concorrenza estera, richiesta ed imposta 

dalle organizzazioni operaie locali, non rappresenta che un passo di 

pit sulla via di disgregamento che fa capo alla frantumazione di 
ogni piu alto diritto nazionale in una serie caotica di piccoli diritti 

prepotenti e sfrenati di classi, di gruppi e di categorie, |’esclusione 
degli indegni o degli improduttivi non @ se non un espediente di 
polizia costoso, vessatorio ed inutile per sostituire cautele larga- 

mente assicurate dalla legislazione universalmente vigente. 

Non mi si accusera di divagazioni sentimentali se, dopo tanta 

analisi di fatti positivi, mi permetto porre il suggello a queste mie 

conclusioni con una considerazione d’indole etica, servendomi delle 

stesse parole con cui la espose uno dei parlamentari che pit fiera- 

mente contrastarono |’ Alzens’ bill: 
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« tn tutte le questioni di proposta ingerenza dello Stato rispetto 

all’immigrazione, qualunque possano essere le circostanze, vi é un 

altro fattore al quale, dopo tutto deve attribuirsi il debito peso, pol- 

che @ un fattore di grande importanza. Qualunque sistema di rego- 

lamentazione é per sé stesso un’invasione della liberta. Il visitare nei 

porti tutte le navi che arrivano, Vinvestigare i precedenti e tentar di 

analizzare le attitudini delle persone che sbarcano, Vimpedir loro 

d’andare dove vogliono e stabilirsi fra noi se lo desiderano, lo stigma- 

tizzare forse tutti gli appartenenti ad un popolo o ad una razza 

come indegni di sbarcar sulle nostre coste e di vivere in mezzo a Ol, — 

tutto cid deroga dal principio di liberta e dev’esser odioso a qua- 

lunque nazione che ritiene la lberta come un bene prezioso. E’ una 

considerazione che puo talora mettersi in disparte per ragioni di 

forza maggiore, ma che ha pero il suo valore e che deve quindi farci 

pretendere che si abbian chiare e sicure prove della necessita indi- 

spensabile della restrizione prima che ci decidiamo ad accoglierla. 

« Rimane incontestabile ad ogni modo che, nell’incertezza conti- 

nua che questo tema presenta, quando, dopo vagliate e discusse tutte 

le circostanze e i punti di vista, mane dubbio da che parte inclini la 

bilancia, allora si deve farla traboccare ponendo, contro alla ten- 

denza alla restrizione, la ripugnanza a menomare la liberta perso- 

nale. 

« Perché, nelle questioni politiche, 6 almeno una sicura regola, 

se vi @ un dubbio, l’errare di preferenza nel senso della maggiore 

liberta ». 
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il signor Samuele Gompers percorse 
i rappresentanti e gli organi delle classi 
ttere la legittimita delle sue credenziali 
lossia_ proletaria, dimenticarono di ri- 
un problema alquanto pit importante 
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quello di vedere per quali moventi di 
to condottiero di sindacati americani 
i recare in persona attraverso l’Oceano 
lla solidarieta ai concorrenti piu temuti 
iconoscono capo, tentando di stringer 
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l’ostentato intento di un vantaggio co- 

va, a dir vero, per scoprire, sotto le 
ata affabilita, le intenzioni recondite 
da; né mancaron fin da quei giorni 

strette preoccupazioni in base alle quali 
partigianeria demagogica, ne scorsero 
i il significato reale (1). Ma cid non 

il calore dei brindisi salutanti, nella 
Ssaggio dell’astuto emissario. Partito 
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iO altrimenti dei problemi che la sua 
€ suscitati ed assorti all’onore della 
“chi richiamasse l’attenzione sul signi- 

in apparenza trascurabile, rappresen- Bs 

vitali interessi della patria nostra. 
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-_amichevole del cittadino Gompers non 
ortanza per sé stesso assai limitata, 
>matura oltre Oceano ai danni delle 

omista d’Italia, 20-21 settembre 1909. 




