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BIBLIOGRAFIA RAGIONATA 
ED ANALISI DELLE FONTI 
DOCUMENTARIE

di Silvia Haia Antonucci e Hagar Isabel Lowenthal

Il presente lavoro è il risultato dell’analisi di una grande quantità di fonti docu-
mentarie e bibliografiche, ed ha rivelato, nel complesso, la presenza corposa 
di materiale riguardante gli anni ’38-’43, non tutto ancora sufficientemente 
studiato.

Per cercare di comprendere appieno il fenomeno delle leggi razziali e la loro 
incidenza sull’economia, è stato necessario innanzitutto analizzare la normativa 
dell’epoca. A tal riguardo, G. Franzone, per la realizzazione del suo articolo, ha 
esaminato soprattutto la storiografia più che i documenti d’archivio, utilizzando 
i testi di G. Fubini, verso il quale l’Autrice ha un debito di riconoscenza sotto il 
profilo concettuale, in quanto egli si è occupato della condizione giuridica degli 
ebrei, con particolare riferimento alle leggi razziali, mentre la quasi totalità degli 
altri testi utilizzati, trattano l’argomento solo dal punto di vista storico-politico. 
Inoltre, la ricerca di Franzone si è basata in gran parte sulla banca dati, molto 
ben organizzata, e curata da L. Garofano, presente nell’Archivio Centrale dello 
Stato, Ministero dell’Interno, Direzione centrale per la demografia e la razza. 
La quantità di materiale rinvenuto durante la ricerca si è rivelato corposo. Altri 
testi che sono stati rilevanti per la ricerca sono quelli di M. Sarfatti e di A. Burgio 
sul tema del razzismo.

Nell’impossibilità di redigere una bibliografia completa sull’argomento, l’Au-
trice ha preferito elencare solo i testi editi pressoché contestualmente alla 
promulgazione delle leggi razziali e, tra questi, quelli che maggiormente 
paiono afferire al tema della normazione antiebraica sotto profili sociologico-
giuridici, piuttosto che sotto quelli di natura biomedico-antropologica. Per un 
approfondimento di questi ultimi aspetti, rinviamo al lavoro di G. Landra - G. 
Cogni, Piccola bibliografia razziale. Peraltro, la lista redatta vuole essere sem-
plicemente indicativa della mole di materiale pubblicato negli anni prossimi al 
1938 e, quindi, dell’impegno con cui si mosse la macchina propagandistica 
del regime.
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F. Colzi e C. Procaccia hanno affrontato il tema delle leggi razziali dal punto di 
vista economico-sociale. Gli studi sugli aspetti economici di Roma tra la fine 
del dominio pontificio e la seconda guerra mondiale sono consistenti. Vi è 
un numero considerevole di testi di carattere generale di ottimo livello, che 
restituiscono il quadro evolutivo del sistema economico-sociale della città 
ed offrono interessanti interpretazioni circa le cause e gli effetti dei principali 
avvenimenti cittadini. Particolare enfasi è stata attribuita alle vicende edilizie 
ed urbanistiche di Roma, fatto del tutto comprensibile se si pensa al grande 
sviluppo registrato dalla città nel corso dei primi decenni successivi la procla-
mazione di Roma Capitale d’Italia. Altro settore vagliato è quello dell’industria, 
affrontato sia dal punto di vista del basso sviluppo del settore secondario, sia 
della crescita complessiva negli altri settori. Meno indagato, in proporzione, è 
il terziario, comprendente i commerci, i servizi e la pubblica amministrazio-
ne. Altro campo denso di ricerche è quello della municipalità romana e dei 
suoi rapporti con l’amministrazione centrale italiana, un tema antico e mai 
pienamente approfondito. Non molto numerose sono, invece, le analisi dei 
rapporti economici della Comunità Ebraica con il resto della cittadinanza, così 
come quelle relative alle attività commerciali degli ebrei di Roma nell’arco di 
tempo compreso tra l’emancipazione e le leggi razziali. Per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto, dell’apparato bibliografico sono stati utilizzati principal-
mente due articoli, pubblicati alcuni anni fa - F. E. Sabatello (1970) e S. Cavi-
glia (1986) - ed il Rapporto generale della Commissione per la ricostruzione 
delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei 
beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati, comunemente 
denominata “Commissione Anselmi”, dal nome del presidente. Per ciò che 
concerne le attività commerciali ed industriali degli ebrei romani nel periodo 
considerato, i dati estrapolati sono piuttosto frammentari. Inoltre, il contributo 
di Colzi e Procaccia ha risentito del fatto che la considerevole quantità di fonti, 
conservata in diversi archivi della Capitale385, raramente presentava dati omo-
genei ed organizzati, utili per la creazione di banche dati. In particolare, sono 
piuttosto limitate le statistiche relative agli ebrei della città di Roma. Cionono-
stante, è stato possibile realizzare una ricostruzione sufficientemente chiara 
del quadro delle attività commerciali ed industriali degli ebrei romani dal 1938 
al 1943 e delle conseguenze materiali dell’emanazione delle Leggi razziali. I 
database sono stati strutturati tenendo presente la tipologia dei dati presenti 
principalmente nelle Gazzette Ufficiali del Regno d’Italia (ISTAT, 1939-1943), 
nell’elenco delle denunce di appartenenza alla “Razza ebraica” (ACCER), nei 
registri delle Matricole dei contribuenti della CER, nelle Liste dei mobilitati al 
lavoro forzato (ASR, Archivio della Prefettura, 1942-1943), negli elenchi dei 
“discriminati” (ACS, MI, Demorazza,) ed infine nella banca dati a cura di L. 
Garofalo (ACS MI, Demorazza).

Per quanto riguarda il rapporto tra le società anonime e l’attività economico-
commerciale di Roma, A. Camerano ha rinvenuto una considerevole quantità 
di materiale, conservato in vari archivi. Le serie lacunose presenti nei singoli 
istituti, si integrano l’un l’altra poiché il materiale è stato ad essi spedito in più 
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copie. Come già sottolineato, una difficoltà nella ricerca è stata determinata dal 
fatto che gli enti ed i ministeri che ricevevano e conservavano documentazione 
concernente gli ebrei, erano diversi e non tutti i loro archivi sono stati riordinati 
ed inventariati. Di particolare interesse sono risultati gli archivi privati, spesso 
inesplorati; tra questi, quello della famiglia Roccas che conserva, tra l’altro, an-
che la documentazione relativa alle attività della propria ditta. 

Altro aspetto da evidenziare riguarda le continue richieste di chiarimento fra i 
vari enti dello Stato di fronte all’emanazione delle nuove leggi, fatto che dimo-
stra anche la difficoltà della loro applicazione. La maggior parte dei documenti 
analizzati consiste in corrispondenza (fascicoli personali). Tuttavia, negli anni 
’38-’39 sono prevalenti i censimenti, mentre negli anni ’39-’40 i documenti ri-
guardano soprattutto il tentativo di selezionare le attività commerciali, anche in 
prospettiva della guerra imminente. È importante segnalare che nel ’41 sono 
preponderanti le lettere contro quei fascisti che avevano “tradito” la patria e 
tentavano in vari modi di ostacolare l’applicazione delle leggi contro gli ebrei. 
Secondo l’autrice è necessario un lavoro di rilettura delle fonti che metterebbe 
in luce dati fin’ora trascurati a causa della quantità ingente di documentazione. 
Sono numerosi i casi di emanazione di leggi riguardanti le società anonime e 
la successiva loro abrogazione poiché inadeguate. Infine segnaliamo la corpo-
sa documentazione riguardante i memoriali sulle indagini svolte sulle società 
anonime, che consente di individuare taluni passaggi importanti delle trasfor-
mazioni delle varie ditte ebraiche.

Per quanto riguarda le fonti orali trattate nell’articolo di V. Rossi Coen, bisogna 
segnalare un aumento in tempi recenti di tali studi che sono originati dalla con-
sapevolezza che la perdita delle culture orali sarebbe estremamente grave. Nel 
corso dei secoli la fonte orale ha vissuto periodi di maggiore o minore fortuna: 
fino all’avvento di tecnologie in grado di riportare la “viva voce” di testimoni 
di grandi eventi o fatti di vita quotidiana, la fonte orale ha sempre dovuto 
utilizzare la trascrizione. Tra le fonti orali oggetto di trascrizione per la conser-
vazione della memoria si possono includere: le leggende, i proverbi, le notizie 
tramandate di generazione in generazione, le tradizioni, le canzoni popolari. In 
epoche più recenti - con l’utilizzo di strumenti di registrazione vocale - la fonte 
orale ha riacquistato una sua dignità di fonte diretta attraverso le trasmissioni 
radiofoniche e televisive che corrispondono per valore storiografico ai giornali, 
ai quotidiani ed alle riviste. 

Per quanto riguarda la testimonianza, l’intervista conserva la narrazione nel 
tempo e nello spazio, arricchendo la comunicazione con elementi emotivi 
che la pagina scritta non può trasmettere. Nell’effettuare le interviste, bisogna 
provvedere a stilare una lista di domande per evitare che l’intervistato, lasciato 
libero di parlare, non vada troppo fuori argomento; inoltre, è bene sempre ac-
certare che il testimone racconti solo ciò che ha visto e non lo integri con ciò 
che ha letto o gli è stato raccontato da altri, tentando di riconoscere gli errori 
volontari e quelli dovuti alle normali falle della memoria, come ad esempio 
date errate. È necessario “accompagnare” l’intervistato con discrezione e tatto 
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nel corso della testimonianza, soprattutto quando gli eventi narrati sono per 
questi drammatici, e quindi dolorosi da ricordare. La letteratura delle fonti orali 
consiglia vivamente agli intervistatori di non “improvvisare”, ma piuttosto di 
prepararsi accuratamente - storicamente e psicologicamente - al compito che 
li aspetta.

1. Le fonti

ACS, Ministero dell’interno, Direzione generale per la Demografia e la razza, 
Banca dati a cura di L. Garofalo.

ACCER, Governatorato di Roma, Ripartizione IV. Elenco delle persone appar-
tenenti alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma, Roma, 3 Voll., Roma, 
1939.

Archivio dell’ISTAT, Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 1939, n. 298 (26 
dicembre), Supplemento ordinario, Ministero delle Corporazioni. Consiglio 
Provinciale delle Corporazioni di Roma, Elenco delle aziende industriali e 
commerciali appartenenti a cittadini di razza ebraica.

ADCER, Matricole dei contribuenti, 1938.

ADCER, Matricole dei contribuenti, 1942.

Camera Di Commercio Di Roma, Relazione sull’andamento economico del 
proprio distretto, (ad annum).

Comune Di Roma, Ufficio Di Statistica, Annuario statistico della città di Roma, 
(1885-1886; 1913; 1914-1924; 1925-1927; 1947-1957).

Consiglio Provinciale Per L’economia Corporativa, Relazione statistico-econo-
mica sulle condizioni economiche della provincia di Roma per l’anno... (1892, 
1908, 1910, 1913, 1914, 1917, 1929-37).

2. La bibliografia generale

Agostino Di Ippona, De libero arbitrio, Milano, Vita e Pensiero, 1994.

Bauman, Z., Modernità e Olocausto, Bologna, Il Mulino, 1992.

Bottai, G., Diario 1935-1944, a cura di G. B. Guerri, Milano, Rizzoli, 1982.

Ciano, G., Diario 1937-1943, a cura di R. De Felice, Milano, Rizzoli, 1980.

Ferrarotti, F., La tentazione dell’oblio, Roma, Sagittari Laterza, 1995.

Foa, V., Questo Novecento, Torino, Einaudi, 1996.

Gramsci, A., Quaderni dal carcere, III, Torino, Einaudi, 1966.

Hobbes, Th., Opere politiche, a cura di N. Bobbio, Torino, UTET, 1959.
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Hohenberg, P. M. -. Lees, L. H, La città europea dal Medioevo ad oggi, Roma-
Bari, Il Mulino, 19922.

Hughes, H. S., Prigionieri della speranza. Alla ricerca dell’identità ebraica nella 
letteratura italiana contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1983.

Kindleberger, C. P., La grande depressione nel mondo, 1929-1939, Milano, 
Etas libri1982.

Leon, A., La conception matérialiste de la question juive, Paris, EDI, 19923.

Mussolini, B., Opera omnia, vol. XXIX, La Fenice, Venezia, 1936.

Pini, G., Filo diretto con Palazzo Venezia, Bologna, Cappelli, 1950.

Sartre, J. P., L’antisemitismo. Riflessioni sulla questione ebraica, Milano, Mon-
dadori, 1990.

Stein CL., The Balfour declaration, Jerusalem - London, The Magnes Press - 
The Hebrew University - The Jewish Chronicle Publications, 19832.

Tommaso D’Aquino, Summa Theologica, Bologna, ESD, 1998.

3. La bibliografia su Roma

3.1. Aspetti economico-sociali

Arroccin, F., Immagini statistiche del Lazio dall’unificazione nazionale ai nostri 
giorni, in Storia d’Italia. Le Regioni. Il Lazio, a cura di A. Caracciolo, Torino, Ei-
naudi, 1991, pp. 599-653. 

Ascarelli, E., Il caro degli alloggi e dei viveri. Mali e rimedi, Roma, Tip. Operaia 
Romana Cooperativa, 1906. 

Bartoccini, F., Capitale e paese: la prima “legge speciale” per Roma nella di-
scussione parlamentare del 1881, in Studi in onore di Paolo Alatri, a cura di 
C. Corini - P. Melograni, 2 voll., Napoli, ESI, 1991, pp. 137-152. 

Bartoccini, F., Roma nell’Ottocento, 2 voll., Bologna, Cappelli, 1985. 

Bartolini, F., Condizioni di vita e identità sociali: nascita di una metropoli, in 
Roma capitale, a cura di V. Vidotto, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 3-36. 
Bartolini, F., Una casa per gli impiegati statali. I finanziamenti pubblici alle 
cooperative edilizie romane nel primo dopoguerra, “Roma moderna e con-
temporanea”, vii, 1999, 1-2, pp. 147-178. 

Beloch, K.J., Storia della popolazione d’Italia, Firenze, Le Lettere, 1994. 
Bocci, M., Banche e edilizia a Roma tra Otto e Novecento, “Roma moderna e 
contemporanea”, vii, 1999, 1-2, pp. 125-143. 

Caizzi, B., Storia dell’industria italiana dal XVIII secolo ai giorni nostri, Torino, 
Utet, 1965.
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Caracciolo, A., Continuità della struttura economica di Roma, “Nuova Rivista 
Storica”, xxxviii, 1954, 1 - 2, pp. 182-206; 326-347.

Caracciolo, A., Roma capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello stato liberale, 
Roma, Editori Riuniti, 1993.

Caravale, M. - Caracciolo A., Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, Torino, 
Einaudi, 1978.

Castronovo, V., L’economia italiana dal periodo giolittiano alla crisi del 1929, 
Torino, Giappichelli, 1971.

Castronovo, V., L’industria italiana dall’800 a oggi, Milano, Mondadori, 1980. 
Ceccuti, C. - Nathan - Giolitti, La legislazione in favore di Roma nel dibattito a 
Montecitorio, in Roma nell’età giolittiana. L’amministrazione Nathan, Atti del 
convegno di studio (Roma 28-30 maggio 1984), a cura del Comitato di Roma 
dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 
1986, pp. 94-121.

Clementi, F., Roma accattona, Roma, Voghera, 1902.

D’arrigo, G., Cent’anni di Roma capitale, Roma, F. Spinosi, 1970.

De Cesare, R., Roma e lo Stato del papa dal ritorno di Pio IX al Venti Settem-
bre, Roma, Forzani, 1907.

De Felice, R., Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio nei 
secoli XVIII e XIX, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1965.

Felisini, D., Il denaro di S. Pietro. Finanze pubbliche e finanze private nello 
Stato pontificio dell’ultimo decennio, in Lo Stato del Lazio 1860-1970, a cura 
di F. Arroccini - D. Strangio, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1997, 
pp. 189-229.

Ferrarotti, F., Roma da capitale a periferia, Bari, Laterza, 1970.

Florio, G.B., Raccolta completa di regolamenti edilizi e di norme di edilità ri-
guardanti la città di Roma (dal 1846 ad oggi), Roma, Saige, 1931.

Friz, G., Consumi, tenore di vita e prezzi a Roma dal 1770 al 1900, Roma, 
Edindustria, 1980.

Friz, G., La popolazione a Roma dal 1770 al 1900, Roma, Edindustria, 1974.

Gualerni, G., Economia aperta. Un approccio storico all’economia e politica 
industriale in Italia: 1860-1972, Torino, Giappichelli, 1991.

Lai, B., Affari del papa. Storia di cardinali, nobiluomini e faccendieri nella 
Roma dell’Ottocento, Roma - Bari, Laterza, 1999.

Lai, B., Finanze e finanzieri vaticani fra l’Ottocento e il Novecento, Milano, 
1979.

Lo Stato del Lazio 1860-1970, a cura di F. Arroccini - D. Strangio, Roma, Istituto 
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Nazionale di Studi Romani, 1997.

Martinelli, F., Ricerche sulla struttura sociale della popolazione di Roma 
(1871-1981), Pisa, Goliardica, 1964.

Martini, A., Arti mestieri e fede nella Roma dei papi, Bologna, Cappelli, 1965.

Martino, M., L’economia e la produzione nella realtà romana, in Il caso Roma. 
Libro inchiesta su cinque anni di vita della città, Roma, Società italiana per lo 
studio dei problemi regionali, 1981.

Masi, S., Il credito fondiario della Banca Nazionale nel Regno d’Italia ed il 
finanziamento dell’edilizia romana (1885-1893), “Roma moderna e contem-
poranea”, viii, 2000, 3, pp. 487-502.

Morelli, R., Alla ricerca di un’identità: operai e sviluppo economico nella capi-
tale (1870-1910), in Storia d’Italia. Le Regioni, Il Lazio, a cura di A. Caracciolo, 
Torino, Einaudi, 1991, pp. 43-167.

Orano, D., Come vive il popolo a Roma. Saggio demografico sul quartiere 
Testaccio, Pescara, 1912.

Pagnotta, G., L’economia, in Roma capitale, a cura di V. Vidotto, Roma-Bari, 
Laterza, 2002, pp. 203-240.

Parisella, A., Le leggi speciali per Roma del Novecento, in L’amministrazione 
comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie, storio-
grafia, a cura di M. De Nicolo, Bologna, Il Mulino,1997, pp. 163-199.

Pesci, U., I primi anni di Roma capitale 1870-1878, Firenze, R. Bemporad & 
figlio, 1907.

Piacentini, M., Le vicende edilizie di Roma dal 1870 ad oggi, Roma, Palombi, 
1952.

Ravaglioli, A., Gli alberghi storici di Roma. Dalle locande medievali agli hotel 
di via Veneto, Roma, Newton Compton, 1996.

Roma capitale. Il commercio dal 1870 al 1911, Roma, Unione commercianti 
di Roma e provincia, 1983.

Roma. Popolazione e territorio dal 1860 al 1960 con la distribuzione territo-
riale dei risultati dei censimenti, Roma, Comune di Roma - Ufficio di statistica 
e censimento, 1960.

Salvatori, P., Associazionismo e lotte operaie, in Roma capitale, a cura di V. 
Vidotto, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 241-268.

Sanfilippo, M., La costruzione di una capitale 1870-1911, Cinisello Balsamo, 
Silvana, 1992.

Scacchi, D., Il movimento operaio a Roma nel primo decennio dopo l’Unità, in 
Roma tra Ottocento e Novecento. Studio e Ricerche, “Roma, Quaderni dell’Isti-
tuto di Scienze storiche dell’Università di Roma”, 1981, I, pp. 55-125.
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Scattarreggia, M., Roma capitale: arretratezza e modernizzazione (1870-
1915), “Storia urbana”, xlii, 1988, pp. 37-84.

Seronde Babonaux, A.M., Roma. Dalla città alla metropoli, Roma, Editori Riu-
niti, 1983.

Sonnino, E. - Protasi, M.R. - Rosati, R., Aspetti demografici, sanitari e territoriali 
di Roma dal 1870 al 1940, “Roma moderna e contemporanea”, vii, 1999, 1-2, 
pp. 17-56.

Strangio, D., L’economia dello Stato pontificio tra il 1860-1870, in Lo Stato del 
Lazio 1860-1970, a cura di F. Arroccini - D. Strangio, Roma, Istituto Nazionale 
di Studi Romani, 1997, pp. 149-187.

Talamo, G. - Bonetta, G., Roma nel Novecento, Bologna, Cappelli, 1987.

Toniolo, G., Storia economica dell’Italia liberale (1850-1918), Bologna, Il Mu-
lino, 1988.

Toschi, L, Edilizia economica e popolare nello sviluppo urbanistico di Roma 
moderna 1870-1902, Roma, La Goliardica, 1983. 

Vendittelli, M., Roma capitale, Roma comune. Sviluppo economico e crescita 
urbana, Roma, Gangemi, 1984.

Vidotto, V., Roma contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2001.

Zamagni, V., Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell’Ita-
lia 1861-1990, Bologna, Il Mulino, 1990.

Zamagni, V., Industrializzazione e squilibri regionali in Italia. Bilancio dell’età 
giolittiana, Bologna, Il Mulino, 1978.

3.2. Sulle fonti archivistiche di carattere economico

Ascarelli P., La Camera di Commercio di Roma dal 1831 al 1911, Roma, Tip. 
I. Artero, 1911.

Bidischini, E., La Camera di Commercio di Roma. Breve storia istituzionale 
e notizie sulle fonti, in Gli archivi economici a Roma. Fonti e ricerche, Roma, 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1997, pp. 104-114.

Bidolli, A. P., Fonti dell’Archivio centrale dello Stato per la storia economica di 
Roma e del Lazio, in Gli archivi economici a Roma. Fonti e ricerche, Roma, 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1997, pp. 32-42.

Guercio, M. - Martini, A., Censimento e salvaguardia degli archivi industriali 
nel Lazio, “Rassegna degli Archivi di Stato”, xliv, 1984, pp. 618-627.

Guida degli archivi economici a Roma e nel Lazio, a cura di M. Guercio, Roma, 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archivistica per il 
Lazio, 1987.
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Marinelli, M.E., Gli archivi industriali a Roma. Ultime acquisizioni in materia di 
archivi delle imprese, “Roma moderna e contemporanea”, viii, 2000, 1-2, pp. 
343-354.

Strali, R., La Camera di Commercio di Roma nei centoventicinque anni di vita 
(1831-1956), Roma, Fratelli Palombi, 1956.

3.3. L’industria

Bertelli, P., Note sull’industria a Roma dalla fine del regime pontificio alla se-
conda guerra mondiale, “Storia urbana”, xv, 1991, 57, pp. 29-44.

Brignone, D., Le Società Riunite Fabbrica di Ghiaccio e Ditta Francesco Peroni: 
nascita e sviluppo dell’industria del freddo a Roma a cavallo del secolo, in 
Innovazione tecnologica ed industria in Italia. Cinque realtà emblematiche 
1860-1940, a cura di D. Frignone, Roma, Bulzoni, 1993, pp. 87-126.

Cafagna, L., L’industria nell’economia di Roma dopo l’unificazione italiana, in 
Introduzione a Roma contemporanea. Note e saggi per lo studio di Roma dal 
1870 ad oggi, a cura di A. Natoli, Roma, Centro di studi su Roma moderna, 
1954, pp. 63-88.

Campitelli, A., Lo sviluppo industriale a Roma dal XIX al XX secolo, in La città 
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