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Premesse

I. Il titolo della relazione indica che viene presa in considerazione la produ
zione a stampa (= letteratura) del segmento di tempo 1975-2012, avente per 
soggetto la “salesianità” -  da intendere nella triplice prospettiva di con fratelli sa
lesiani, di opere o case e di attività  varie (scuole, oratori, teatro, musica, associa
zionismo, missioni, ed itric i...), -  presentata però in una dimensione storica, 
diacritica (= storiografia). Detto in altri termini, nella seguente rassegna non so
no compresi:

a. dal punto di vista del contenuto le numerosissime fo n t i  di qualunque ge
nere (epistolari, cronache, memorie, scritti au tob iografic i.) e i libri, articoli, te
si, album, vo ci d i d izionari (di personaggi, di autori, di pedagogia, di spiritualità, 
di attività salesiane) i quali non abbiano un preciso interesse storico. Viene pra
ticamente bypassata l’ampia produzione di autori viventi (o da poco defunti) 
che in qualche modo potrebbero essere contemporanei o testimoni diretti di ciò 
che scrivono; così pure sono esclusi volumi (ma soprattutto articoli e tesi) di 
predominante “attualità postconciliare”. Condivisibile o no, la criteriologia è 
stata indicata dai responsabili del Seminario e andava rispettata. Allo stesso mo
do non sono state indicate le pubblicazioni che affrontavano tematiche non spe
cificatamente italiane, anche se spesso l’Italia ne poteva costituire una parte pre
ponderante. Eccezionalmente, nella seconda parte si sono indicati gli scritti più 
consistenti sui missionari italiani all’estero. Sono pure stati esclusi gli Atti del 
Consiglio Generale ed ovviamente tutta la bibliografia riguardante don Bosco.

b. quanto alla consistenza materiale i volumi monografici (solitamente di un 
solo autore) inferiori alle 100 pagine perché si presume che, nella trattazione di 
soggetti piuttosto ampi e importanti, il numero di pagine abbia il suo significa
to. Si è evidentemente consapevoli del rischio di escludere bibliografia di valore, 
ma si potrà sempre completare successivamente in caso di necessità.

* Salesiano, membro stabile ed ex direttore dell’Istituto Storico Salesiano (1992-2012) 
(Roma) e membro della Presidenza dell’ACSSA dal 1996 al 2012.
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c. Tutte le riviste, tranne “Ricerche Storiche Salesiane”, “Salesianum”, “Pale
stra del Clero”, “Orientamenti pedagogici” e “Rassegna CNOS” e poco altro. Il 
limite di pagine considerato è stato fissato in 10 pagine, ovviamente non valido 
per le poche voci di dizionario citate.

2. La rassegna è frutto di un’indagine personale, condotta però a partire da 
circa 200 schede -  prefigurate in ambito ACSSA in vista di una futura edizione 
on line -  e redatti dalla signora Marina Siragusa grazie ad una sua ricerca con
dotta nelle Biblioteche dell’UPS e della Casa Generalizia (ASC, ISS, BCS), 
completata da una trentina di file inviati dai membri ACSSA di alcune regioni 
d’Italia. In operazioni compilatorie come queste è facile incorrere in omissioni 
anche gravi, considerato che:

a. da molte regioni italiane non sono pervenute che informazioni bibliografi
che lacunose (o anche nessuna informazione).

b. i depositi dei libri della Casa Generalizia non sono completi, tanto meno 
ordinati.

c. la biblioteca dell’UPS non contiene tutti i libri (specialmente gli extra
commerciali).

d. molti libri scritti (ed editi) in ambito salesiano sono spesso extracommer
ciali, non superano né vengono segnalati oltre i confini ispettoriali.

e. varie riviste, con presumibili articoli d’interesse storico, non sono state in
ventariate.

3. Ciononostante presumiamo che la presente rassegna raccolga una percen
tuale altissima di letteratura salesiana (90%?), tale da permettere una presenta
zione sufficientemente convincente dello stato e del valore complessivo della 
medesima. Rimane però in piedi l’oggettiva difficoltà di “valutare” pubblicazio
ni che non si sono potute avere in mano, che non hanno goduto di presentazio
ni o recensioni previe, e che in linea di massima sono state composte per ragioni 
squisitamente commemorative, celebrative, agiografiche, il cui sapore di occa- 
sionalità è indicato dagli stessi titoli (M emorie, C enni storici, Ricordi, Numero 
unico p e r  i l  centenario, 75°, 5 0 ° . ) .  Si cercherà comunque di segnalare le mono
grafie e i volumi di maggior valore storiografico.

Suddividiamo la rassegna in tre parti:

1. Pubblicazioni relative alle Opere S.D.B., distinte ai vari livelli: nazionale 
interregionale, ispettoriale, regionale, locale;

2. Pubblicazioni relative alle persone, cioè ai Salesiani;
3. Pubblicazioni varie, relative a singole attività salesiane, a settori particolari.

Nelle prime due parti distinguiamo fra volumi e articoli/tesi. Nella terza par
te, più ridotta, l ’elenco è unico. Altre suddidivisioni dovuti a particolari criteri 
sono segnalati successivamente.
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PARTE PRIMA

LETTERATURA STORIOGRAFICA RELATIVA ALLE OPERE S.D .B. 
D ’ITALIA 

A. VOLUMI

1. Storiografia di medio e alto livello scientifico

Presentiamo anzitutto volumi ispirati in linea di massima, ai seguenti criteri 
d’indole storico-critica:

a. attenta utilizzazione di tutte (o molte) fonti d’archivio tanto a d  in tra  
(ASC, archivi ispettoriali e locali) che a d  extra (archivi civili, ecclesiastici, priva
t i . ) ;

b. uso critico della bibliografia già esistente, sia salesiana che non;
c. notevole attenzione al contesto politico, sociale, culturale, economico in 

cui si situa l’opera salesiana presa in considerazione;
d. ampiezza e completezza di trattazione del soggetto considerato;
e. buona capacità di superare il livello di pura collazione di documenti (e fo

to), di semplice sequenza di cronache della casa o di serie di direttori, di rapida 
presentazione di eventi significativi, di raccolta di testimonianze orali non atten
tamente valutate, confrontate e analizzate, giungendo così ad una interpretazio
ne e valutazione critica;

g. possibilità di entrare nel circolo degli studi storico-scientifici, almeno locali.

1.1. Storia Nazionale

L’unico volume che copre l’ambito nazionale ci risulta essere quello edito in 
occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia, curato da Francesco MOTTO S.D.B., 
Salesiani d i don Bosco in Italia. 150 ann i d i educazione (Roma, LAS 2011, 510 
p.). Riporta statistiche nazionali (grafici, tabelle, e le n c h i.)  per gli anni 1861, 
1888, 1910, 1940, 1970, 2010, relative anzitutto alle 400 case salesiane in Italia 
(suddivise per regioni e province, fondazione, d u r a ta .) ,  poi ai 17.000 salesiani 
nati in Italia (suddivisi per regioni e province), infine al numero dei giovani e al
la tipologia di opera salesiana (internato, esternato, orfanotrofio, oratorio, scuo
le, pensionato, parrocchia, seminario, t ip o g ra f ia .) . Seguono 17 contributi in 
ordine cronologico, comprendenti saggi storici quasi tutti editi, nonché testi
monianze inedite su tematiche varie, che nel loro insieme indicano le diverse ti
pologie dell’azione salesiana d’Italia.

Citiamo qui solo i due contributi inediti iniziali, che offrono quadri statistici 
sufficienti per un’illustrazione geografico-quantitativa delle opere salesiane, della 
loro azione educativa, delle vocazioni locali intrecciate con le presenze di case e 
di salesiani particolarmente significativi.
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-  MALIZIA Guglielmo S.D.B. -  M o tto  Francesco S.D.B., L’evoluzione d el
l ’Opera Salesiana in Italia (1861-2010). Dati quan tita tivi. . . ,  in F. M o tto  (a cu
ra di), Salesiani d i don Bosco in Ita lia . . . , pp. 21-58.

-  SARTI Silvano S.D.B. -  M o tto  Francesco S.D.B., Andamento e dislocazione 
delle case salesiane in Italia. Andamento e proven ienza d ei salesiani italiani. Dati 
statistici (1861-2010), in F. M o tto  (a cura di), Salesiani d i don Bosco in Italia .. ., 
pp. 59-100.

Una sintesi del volume è edita in F. MOTTO, Centocinquant’anni d i apporto co
struttivo dei Salesiani a ll’unificazione e a l progresso d e l Paese Italia, in RSS 29 (2010) 
287-3351. Non trascurabile poi per l’Italia oltre confine Francesco MOTTO S.D.B. -  
Maria Andrea NlCOLETTI (a cura di), Salesiani ambasciatori d i italianità a ll’estero. 
Quadri statistici delle opere missionarie salesiane n el 1925, in RSS 29 (2010) 336-372.

1.2 . Storia d i un ’opera salesiana, d i un suo p er iod o  o d i una sua sezione

Segnaliamo alcuni volumi, per lo più inseriti nella collana “studi” dell’ISS. Altri 
testi, come ad es. quelli di A. Miscio e N. Nannola, sono indicati successivamente 
(pp. 241-242).

BENVENUTI Loris S.D.B., I  Salesiani a Trieste. Origini, nascita e p r im o  svilup
p o  d e l l ’opera salesiana a Trieste (1888-1913). Trieste 2 0 1 0 , 405 p.

CASELLA Francesco S.D.B., Isa lesian i e la “Pia Casa A rcivescovile”p e r  i sordo
m uti d i N apoli (1909-1975). (= Piccola Biblioteca dell’ISS, 21). Roma, LAS 
2001, 114 p.; testo ripreso ed ampliato: I  Salesiani e l ’educazione d ei sordomuti a 
Napoli, in F. M o tto  (a cura di), L'Opera salesiana da l 1880 a l 1922. S ign ificati
vità e porta ta  sociale. Vol. II. Esperienze pa rtico la ri in Europa, Africa, Asia. Atti 
del 3° Convegno Internazionale di Storia dell’Opera Salesiana (Roma, 31 otto
bre -  5 novembre 2000). (ISS -  Studi, 17). Roma, LAS 2001, pp. 131-162.

C iam m aruconi Clemente, Un clero p e r  la città. I  salesiani da L ittoria a  Lati
na. Vol. I (1932-1942). (= ISS -  Studi, 23). Roma, LAS 2005, 224 p.

D’ANGELO Augusto, Educazione cattolica e ceti medi. L’Istituto salesiano “Villa 
Sora” d i F rascati (1900-1950). Roma, LAS 2000, 135 p.

MELLANO Maria Franca, I  salesiani n e l quartiere romano d e l Testaccio (primo 
ven tenn io d e l ‘900). (= ISS -  Studi, 22 ). Roma, LAS 2 0 0 2 , 216 p.

— , L’opera salesiana Pio XI a llA ppio-T uscolano d i R oma (1930-1950). Ro
ma, LAS 2007, 161 p.

1 Un interessante raffronto fra il presente volume e quello analogo delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice (Grazia LOPARCO -  Maria Teresa SPIGA [a cura di], Le Figlie di Maria 
Ausiliatrice in Italia [1872-2010]. Donne nell’educazione. Documentazione e saggi. Roma, 
LAS 2011, 592 p.), è stato edito successivamente: Francesco MOTTO -  Grazia LOPARCO 
(a cura di), Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia. Un comune percorso educativo 
(1859-2010). Roma, LAS 2013, 178 p.
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ROSSI Giorgio S.D.B., L’istruzione pro fessiona le in R om a capitale. Le scuole 
professiona li d ei salesiani a l  Castro Pretorio (1883-1930). (= Piccola Biblioteca 
dell’ISS, 17). Roma, LAS 1996, 75 p. (edito anche in F. M o tto  [a cura di], In
sed iam enti e in iziative salesiane dopo don Bosco. Saggi d i storiografia. Atti del 2 ° 
Convegno-Seminario di Storia dell’Opera Salesiana [Roma, 1-5 novembre 
1995]. [= ISS -  Studi, 9]. Roma, LAS 1996, pp. 63-136).

2. Volumi celebrativi ispettoriali o regionali di semplice divulgazione (a d  intra)

Saltuariamente sono stati editi dei volumi, album, cataloghi commemorativi 
della presenza di opere salesiane in un determinato territorio. I titoli indicano il 
contenuto.

C inquantanni d i vita salesiana. Isp ettoria  sa lesiana  A driatica  (1942-1992).
S. Elpidio a Mare -  Ascoli Piceno 1993, 99 p.

C o ll i  Carlo S.D.B. -  V a len tin i Eugenio S.D.B., 50 ° erezione canon ica  d el- 
l ’isp ettoria  sa lesiana  cen tra le. Torino, SEI 1976, 111 p.

Con i l  cuore d i don Bosco. La visita d e l Rettor M aggiore in L iguria  e  Toscana. 
Genova 2007, 299 p. Elegante, formato grande, con moltissime foto a colori.

D el PEZZO Pio S.D.B., Don Bosco m ette radici in Calabria. Napoli, Ispetto- 
ria Salesiana Meridionale [1992], 191 p., ill. Volume di buona documentazione.

IACONO Giovanni S.D.B., Don Bosco e la S icilia. Quasi una cron istoria  (= 
Storia e Profili). Messina 2011, 286 p.

3. Volumi storico-celebrativi di singole opere salesiane

Elenchiamo qui un’ottantina di opere superiori alle 100 pagine2, pubblicate 
per lo più in occasione di particolari ricorrenze. Non potendo dare singole valu
tazioni, ci limitiamo a notare che di solito sono confezionati con presentazioni 
di autorità, con documenti storici (specialmente di fondazione), con ampie cro
nache di alcuni periodi e sintesi di altri, con brevi resoconti di eventi (visite di 
autorità, nuove costruzioni, bom bardam enti.), con elenchi di direttori, con
fratelli, cronologie. Arricchisce (quasi) sempre i singoli volumi un abbondante 
apparato iconografico, costituito da numerose fotografie della casa o di alcuni 
ambienti (cortile, sala di studio, camerate, re fe tto r i.)  nelle diverse epoche, da 
fotografie di salesiani, di personaggi illustri ex allievi o visitatori, di giovani per
lo più in gruppo ed in particolari circostanze (gite, teatro, vacanze e s t iv e .) .  La 
finalità celebrativa -  spesso indicata dal titolo o sottotitolo che indichiamo o an

2 Della quindicina di volumetti celebrativi con pagine comprese fra le 50 e le 100, ricordia
mo località, data e pagine: Alassio (1995, 63), Ancona (2002, 80), Arese (2006, 80), Biella 
(1998, 83), Canelli (1996, 94), Chieri (1988, 77), Cisternino (1985, 72), Civitavecchia (1989, 
67), Colle don Bosco (1990, 68), Colle Val d’Elsa e don Raineri (2001, 96), Lanusei (1995, 
64, 2000, 58), S. Cataldo (2004, 93), Udine (1988, 77), Venezia S. Giorgio (2002, 84).
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che sintetizziamo -  dà il tono ai volumi, che risultano in generale poco attenti 
al contesto territoriale, culturale, e sociale, estranei al metodo storico-critico, ca
renti nelle indicazioni di lim iti, insuccessi, problematiche aperte e non risolte. 
L’interpretazione appare così piuttosto a senso unico, talora agiografica, per cui 
difficilmente, salvo lodevolissime eccezioni, tali testi possono entrare nella bi
bliografia scientifica di una località. Troppo spesso la documentazione è limitata 
a quella fortunosamente recuperata nell’archivio locale -  completata da qualche 
documento dell’Archivio Salesiano Centrale o ispettoriale -  e alle testimonian
ze-ricordi di salesiani, ex allievi, cooperatori, con l’oggettiva difficoltà di dare il 
giusto valore ai racconti di testimoni interessati.

Raramente si fa adeguato uso di bibliografia esterna all’opera salesiana, con 
la conseguenza che risulta scarsa l ’attenzione ai condizionamenti del contesto in 
cui l’opera si è situata durante la sua vita, all’impatto reale sull’ambiente circo
stante, ai risultati dell’azione educativa (ex a l l ie v i . ) ,  all’azione dei Cooperatori. 
Non manca mai il capitoletto alle FMA eventualmente operanti in case per i 
servizi domestici. Quello dominante è comunque sempre l’aspetto istituzionale 
(statistico, e d il iz io .)  per cui si danno per scontate le dimensioni educative o 
spirituali. Il classico riferimento al “buon cristiano e all’onesto cittadino” sem
bra risolva tutti i problemi educativi di una casa salesiana. Il formato solitamen
te è in 8°, ma non mancano volumi in 4° e formato album, ritenuti più adatti a 
tavole riassuntive, a grandi fotografie, magari a colori. Il numero di pagine non 
sempre è significativo in quanto dipende dal formato, dai caratteri tipografici e 
dalla quantità e grandezza delle riproduzioni in esse inserite.

Nella tabella che segue indichiamo semplicemente la località (e il nome della 
casa) ed eventualmente gli anni considerati, anziché il titolo esatto (spesso com
plesso) e gli autori, in quanto si tratta sovente di opera collettiva, promossa e re
datta congiuntamente dalla comunità salesiana assieme agli ex allievi. Non man
cano volumi scritti o curati da soli ex allievi o cooperatori. Alcune case salesiane 
d’Italia (sulle 400 fondate in 150 anni) hanno pubblicato più di un volume. Si 
aggiungono qui quelle degli Stati di S. Marino e del Vaticano.

Anniversario Località -  area geogr. -  tipologia Anno pp.
125 Este 1878-2003, Vita del collegio, cronaca 2003 202

120 La Spezia 1997 131
Parma, 120 anni di presenza 2011 45

110 Valtellina, 110 anni di presenza 2007 223
Gualdo Tadino, 1898-2008 2008 174

100 Ancona, S.D.B., 1901-2001 2002 80
Biella, 1898-1908 1998 83
Bologna, 1899-1999 2002 139
Borgomanero, 1912-2012 2012 174
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Anniversario Località -  area geogr. -  tipologia Anno pp.
Bova Marina, 1898-1998 1998 142
Canelli, 1896-1996 1996 94
Caserta, 100 anni giovani 1997 121

Castellammare, 100, 2 voll. 1996-98 125, 290
Chioggia, 1899-1999 2000 270
Comacchio, 1894-1994 1996 236
Corigliano d’Otranto, 1901-2001 2001 149
Este, Manfredini, 1878-1978 1978 238
Faenza, 1877-1980, Cronaca 1998 2008
Ferrara, i primi 100 anni 2001 165
Firenze, i primi 100 anni 1980 116
Gorizia, 1898-2004 2005 145
Ivrea, 1899-1992 1993 224
La Spezia, Canaletto, 1898-1998 1998 108
Macerata, 1890-1990 1990 157
Napoli, Vomero, 1901-2001 2003 169
Parma, 1888-1988 1989 183
Pedara, 1897-1997 1998 157
Savona, 1892-1988. Cenni 1988 271
Soverato, 100 anni di giovani 2011 223
Torino-Oratorio, 2 voll. Miscellaneo 91-94 204, 499
Treviglio, 1892-1992 1993 310
Verona, 1891-1991 1995 173

90 Schio, 1901-1991 1991 162
Perosa Argentina, 1881-1977 2007 270

80 Alcamo, presenza significativa 2004 105
Roma, Catacombe S. Callisto 2011 123
S. Benigno Canavese, 80 Ex allievi Sd 102

Repubb. S. Marino, 1922-2002. Ex all. 2002 336
70 Chiari, 1996 1996 202

60 Roma, Catacombe S. Callisto 1991 128
50 Castello di Godego,Villa Elisa 1996 205

Catania, La Salette 1997 316
Forlì, 1942-1992 1992 490
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Anniversario Località -  area geogr. -  tipologia Anno pp.
Nave [Doc. storico-fotografica] 1989 102

Palermo, Villa Ranchibile 1938-1988 1988 319
Potenza 2009 108
Salerno, 1872-1954 2004 351
Salerno, casa, parrocchia, oratorio 2001 239
Taranto, 1935-1995 1998 198
Trapani, 2 voll. 1987 421-159
Venezia, S. Giorgio, 1952-2002. Ricordi... 2002 ?

40 Verona, S. Zeno, 1967-2007 2007 365
Messina, S. Tommaso, 50-90 frammenti 2008 156
Lanuvio dal 1920 al 1960 1997 273

30 San Donà di Piave 2006 194
Rimini, Parrocchia, 1912-1943 1988 197

Vari Biella, Don Bosco e 1988 208
Borgo S. Lorenzo, 1935-67 1992 336
Buonalbergo, cronache 1933-88 2007 366
Civitanova Marche, Scorci 1989 171
Cuneo, S.D.B. dal 1928 2005 253
Fidenza, 1903-1946, 1977 (orat. guerra) 1978 403
Foggia, Progetto 2006, 264
Fossano, Un affresco di vita e fede 
Fossano, storia 1952-2002 
Fossano e Don Bosco

2006
2003
1988

246
103
109

Milano, don Bosco è venuto 1988 409
Porto Recanati e don Bosco 54 anni 1998 139
Ravenna, Salesiani in città 1985 181
Roma. Borgo ragazzi -  2 edizioni 
... Storia orale (Portelli)
... Storia orale e documenti (Cacioli)

1978
2003
2002

312, 404
148
132

Terni 1927. 2 voll., uno fotografico 2008 161,159
Treviglio e bassa bergamasca 1985 326
Trino e Salesiani 1988 157
Udine, Bearzi. Memorie d i . 1997 255

San Marino Repubblica S. Marino, 80° 1922-2002 2002 336
Vaticano Don Bosco in Vaticano 1989 257
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B. ARTICOLI E TESI

Segnaliamo alcune decine di articoli superiori alle 10 pagine, che presentano 
un circoscritto soggetto di studio e come tali sono per lo più condotti con atten
zione critica, acquisendo così un valore storico-documentario (sufficiente, discre
to, notevole, a l t o . ) .  Il tipo di volume o di rivista in cui sono inseriti (storico
scientifico o di alta o media divulgazione) e ovviamente l’autore (storico di profes
sione, cultore appassionato ed esperimentato di storia salesiana, scrittore improv
visato) indicano già sommariamente il valore storiografico di ogni contributo.

Anche la quindicina di tesi sono di diverso valore, a seconda si tratti di ricer
che condotte su materiali originali d’archivio o semplicemente bibliografico, 
con o senza contestualizzazione ed interpretazione critica, prodotte in università 
salesiane, pontificie, civili e all’interno di facoltà umanistiche, giuridiche o altro.

Presentiamo in ordine alfabetico-geografico, ed in alcuni casi cronologico, pri
ma la quarantina di articoli e tesi suddivisi secondo le venti località considerate e 
poi la dozzina di articoli e tesi relative ad aree maggiori. Premettiamo gli Atti di 
convegni ISS e ACSSA più citati. Si è preferito un solo elenco in quanto spesso le 
tesi -  indicate alla sigla TE premessa all’autore -  sono spesso confluite in articoli.

1. Atti ISS

MOTTO Francesco S.D.B. (a cura di), Insediam enti e in iziative salesiane dopo 
don Bosco... , 595 p.

— , Parma e don Carlo M aria Baratta, Salesiano. Atti del Convegno di storia 
sociale e religiosa (Parma, 9, 16, 23 aprile 1999). (= ISS -  Studi, 13). Roma, 
LAS 2000, 443 p.

— , L’Opera Salesiana d a l 1880 a l 1922. S ign ifica tività  e porta ta  sociale. Atti 
del 3° Convegno Internazionale di Storia dell’Opera Salesiana (Roma, 31 otto
bre -  5 novembre 2000). Vol. I. Contesti, quadri gen era li interpretazioni. (= ISS
-  Studi, 16). Roma, LAS 2001, 469 p.

— , LOpera Salesiana d a l 1880 a l 1922. S ign ifica tività  e p orta ta  sociale. Atti 
del 3° Convegno Internazionale di Storia dell’Opera Salesiana (Roma, 31 otto
bre -  5 novembre 2000). Vol. II. Esperienze pa rtico la ri in Europa, Africa, Asia. 
(= ISS -  Studi, 17). Roma, LAS 2001, 470 p.

2. Atti ACSSA

GONZALEZ Jesus Graciliano S.D.B. -  LOPARCO Grazia -  MOTTO Francesco
S.D.B -  Zimniak Stanislaw S.D.B (a cura di), L’educazione salesiana da l 1880 a l 
1922. Istanze ed  attuazioni in diversi contesti. Vol. I. Relazioni generali. Relazioni 
regionali: Europa — Africa. Atti del 4° Convegno Internazionale di Storia dell’O
pera salesiana (Ciudad de México, 12-18 febbraio 2006). (= ACSSA -  Studi, 1). 
Roma, LAS 2007, 493 p.
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LOPARCO Grazia -  Zimniak Stanislaw S.D.B. (a cura di), L’educazione sale
siana in Europa n egli ann i d iffic ili d e l XX secolo. Atti del Seminario Europeo di 
Storia dell’Opera salesiana (Cracovia, 31 ottobre -  4 novembre 2007). (= ACS- 
SA -  Studi, 3). Roma, LAS 2008, 434 p.

TE GHIONI Mario, Gli istituti d i rieducazione n ei con fron ti d ei m inori. I l  cen 
tro nazionale d i Arese. Milano 1979, 131 p.

CASELLA Francesco S.D.B., M arie Lasserre e la fondaz ion e d e l l ’istitu to Salesia
no d i Caserta, in RSS 16 (1997) 115-198.

— , C origliano d ’O tranto (Lecce). La colon ia  agricola salesiana san N icola da l 
1901 a l 1910, in RSS 20 (2001) 43-89.

TE ARCIDIACONO Carla, La casa salesiana a F irenze. Firenze 1981.
TE LAPINI Anna Maria, Don Bosco e F irenze: prem esse p e r  l ’opera salesiana in 

questa città. Firenze 1981.
TE POLLI Laura, L’opera salesiana a F irenze. Firenze 1981.
TE MADIA Elisabetta, Le origin i d eg li Istituti d i don Bosco a G enova e l ’istru

z ione giovan ile. Genova 1991.
TE ORAZI Silvia, L’Opera Salesiana tra educazione ed  im pegno sociale. L’esem 

p io  d i Genzano. Roma3 2007.
TE NARDI Stefano, L’incidenza della fo rm az ion e oratoriale nella biografia d i 

uom in i d i successo. I l  caso d e ll ’istitu to salesiano d i Gualdo Tadino. Perugia 1998.
ClAMMARUCONI Clemente, I  salesiani a L ittoria [Latina] tra accordo e consenso 

a l regim e fascista. Contributo a d  una ricerca in corso, in RSS 23 (2004) 471-486.
TE D’ERCOLI Flaviano S.D.B., Scuola e società n ell’Italia liberale: i l  caso d ell’istitu

to salesiano d i M acerata. Macerata 1998; edito parzialmente in AIS D ’ERCOLI Fla
viano, Salesiani e la società maceratese fra  ottocento e novecento. Realizzazioni e contrad
dizioni, in F. M o tto  (a cura di), L'Opera salesiana da l 1880 a l 1 9 2 2 .,  pp. 87-104.

BARZAGHI Gioachino S.D.B., Significato della presenza d e l l ’opera salesiana a 
M ilano (1894-1915), in F. M o tto  S.D.B. (a cura di), Insediam enti e in iziative 
salesiane dopo don Bosco. . . , pp. 563-572.

— , I l sign ifica to storico della presenza salesiana nella d io ces i d i M ilano, in “La 
Scuola Cattolica” 125 (1997) 307-359, 675-731.

Todeschini Sergio, I  Salesiani a M ilano: le ragioni d i una presenza (1886-1895), 
in F. M o tto  (a cura di), L’Opera salesiana da l 1880 a l 1 9 2 2 . ,  II, pp. 33-50.

POLO Giuseppe S.D.B., Don M osè Veronesi e la fondaz ion e d e l l ’Astori a M o- 
g lia n o  Veneto (Treviso), in F. M o tto  (a cura di), L’Opera salesiana da l 1880 a l 
1 9 2 2 . ,  II, pp. 51-64.

All’opera salesiana della città di Parma sono dedicati un volume miscellaneo 
Studi ISS sul fondatore don Baratta (citato qui sopra) ed alcuni articoli-saggi di 
buon livello scientifico in album miscellaneo:

B o n ard i Pietro, Le dom ande della  Chiesa d i Parma n e l contesto c iv ile  e reli
g io so  tra o tto cen to  e novecen to . I l  g o v ern o  d i mons. F rancesco M agan i (1894-
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1907), in F. M o t to  (a cura di), Parma e don Carlo M aria Baratta, salesiano.. . , 
pp. 99-158.

C o cco n i Umberto, L’azione educa tiva  d i don Carlo M aria Baratta. La scuola  
d i religione a Parma, in F. M o tto  (a cura di), Parma e don Carlo M aria Baratta, 
s a l e s ia n o . ,  pp. 187-230.

Leoni Aldo, I  Salesiani e g l i  S timmatini a Parma, in F. M o tto  (a cura di), 
Parma e don Carlo M aria Baratta, salesiano. . . , pp. 381-388.

MINARDI Marco, Oltre le mura. I l  rione d i San B enedetto a ll ’arrivo d ei salesia
n i a Parma, in F. M o tto  (a cura di), Parma e don Carlo M aria Baratta, salesia
n o . ,  pp. 77 -8 8 .

Sani Valentino, La presenza d ei salesiani a Parma da l loro arrivo n e l 1888 a l 
1904, in F. M o tto  (a cura di), Parma e don Carlo M aria Baratta, s a l e s ia n o . ,  
pp. 53-76.

SORBA Carlotta, Società civ ile  e sviluppo urbano a Parma tra ottocento e nove
cento, in F. M o tto  (a cura di), Parma e don Carlo M aria Baratta, s a l e s ia n o . ,  
pp. 89-98.

BONARDI Pietro, Gli ann i della I I gu er ra  m ondiale secondo le cronache d i San 
B enedetto, in Cent’ann i d i presenza tra i g io va n i 1888-1988. Bologna, Scuola 
Grafica Salesiana 1989, pp. 61-72.

R onch i Ennio S.D.B., Don Carlo M aria Baratta e la scuola vescovile d i reli
g io n e  d a l 1980 a l 1904, in Cent’ ann i d i presenza tra i g io van i 1888-1988. Bolo
gna, Scuola Grafica Salesiana 1989, pp. 23-54.

Vari i contributi sull’opera del Sacro Cuore di Roma (oltre al volumetto già 
citato):

ROSSI Giorgio S.D.B., L’azione educativa d ei salesiani in Roma capitale: l ’ope
ra d e l Sacro Cuore a l  Castro Pretorio tra O ttocento e Novecento, in J. G. GONZA- 
LEZ -  G. Loparco -  F. M o tto  -  S. Zimniak (a cura di), L’educazione salesiana 
da l 1880 a l 1 9 2 2 .., I, pp. 323-344.

— , Istituzioni edu ca tive e istruzione professionale a Roma tra ottocento e nove
cento. Salesiani e la ici a con fronto, in F. M o tto  (a cura di), L’Opera salesiana da l 
1880 a l  1 9 2 2 . ,  II, pp. 105-130.

— , La procu ra  d i Roma a l tempo d i don Rua. Punto d i riferim ento d ei salesia
ni, in Francesco M o tto  (a cura di), Don M ichele Rua nella storia (1837-1910). 
Atti del Congresso Internazionale di Studi su don Rua (Roma, Salesianum, 29
31 ottobre 2010). (= ISS -  Studi, 27). Roma, LAS 2011, pp. 219-242.

CONIGLIONE Carmelina F.M.A., Presenza salesiana n e l quartiere romano di 
Castro Pretorio (1880-1915), in RSS 3 (1984) 3-91.

Sull’opera di Roma-Testaccio aggiungiamo un generico contributo e un arti
colo documentato:

Lunadei Simona, La p resenza  d ei Salesiani [al Testaccio] in Testaccio: un 
quartiere popolare. Milano, Franco Angeli 1992, pp. 95-106.
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M e lla n o  Maria Franca, La sala Clemson a Roma-Testaccio (1908), in RSS
20 (2001) 111-117.

Sugli sciuscià del Borgo Ragazzi don Bosco di Roma-Prenestino ricordiamo:

TE PIERPAOLI Roberto I l  p rob lem a  d eg li Sciuscià e i l  B orgo don Bosco d a l 
1944 a l 1955. Roma3 2004.

C a s e lla  F rancesco , LOpera salesiana d i San S evero (Fg), 1905-1969. L’ap
p orto  decisivo della gen tild onna  Assunta Fraccacreta e della beneficenza d ei cittad i
ni, in “Salesianum” 69 (2007) 2, 299-322.

TE BOGOTTO Rodolfo S.D.B., L’educazione d ei g io va n i in una società p ro to 
industriale: l ’Oratorio Salesiano San Luigi d i S ch io (1901-1916). Padova, 2 voll. 
1990, confluito parzialmente nel volume celebrativo I l  novantesim o della p resen 
za salesiana a Schio (1901-1991). Schio, Il Centro 1991, pp. 15-48 (altri contri
buti di vario genere).

T o d esch in i Sergio, I  salesiani a S ond rio  (1897-1905). Da orfanotro fio  a 
pensionato studentesco. Le ragion i d i un cambio, in J. G. GONZALEZ -  G. LOPAR- 
CO -  F. M o t to  -  S. Zimniak (a cura di), L’educazione salesiana d a l 1880 a l  
1922. Istanze ed  attuazioni in d iversi con testi..., I, pp. 377-394.

CASELLA Francesco S.D.B., Istituto salesiano S overa to (Catanzaro): inventario 
d e ll’Archivio, in RSS 15 (1996) 141-180.

ROCCIA Rosanna, “Spendersi senza risparm io”. L’azione salesiana nelle nuove 
p er ife r ie  d i Torino fr a  otto e novecento. Ip r im o rd i d eg li oratori maschili d e l M arti
netto d i San Paolo, d i Monterosa, in F. MOTTO (a cura di), L’Opera salesiana d a l 
1880 a l  1 9 2 2 . ,  II, pp. 11-31.

ZOVATTO Pietro, I  Salesiani a Trieste tra sociale e politica , in F. MOTTO (a cu
ra di), L’opera salesiana d a l 1880 a l 1922..., II, pp. 65-86.

TE De LIBERALI Luigi, I l “Don Bosco” d i Verona tra storia e profezia. Verona 
1990.

Seguono articoli e tesi su circoscrizioni più ampie di una località, di cui la 
metà relative all’epoca di don Rua:

TE Fissore Mario S.D.B., L’im m agin e e la presenza d ei Salesiani nella S ocietà  
P iem on tese  e  L igure durante i l  rettorato d i don Rua (1888-1910). Torino 2 0 0 2 .

MARTOGLIO Stefano S.D.B., L’opera salesiana in P iem on te  durante i l  rettorato 
d i don Rua (1888-1910). Spunti d i indagin e a pa rtire dalle opere fon d a te  e dalle 
richieste d i presenze salesiane, in Grazia LOPARCO -  Stanislaw ZlMNIAK (a cura 
di), Don M ichele Rua p rim o  successore d i don Bosco. Tratti d i personalità, gov ern o  e 
opere (1888-1910). Atti del 5° Convegno Internazionale di Storia dell’Opera Sa
lesiana (Torino, 28 ottobre -  1° novembre 2009). (= ACSSA -  Studi, 4). Roma, 
LAS 2010, pp. 487-494.

T odesch in i Sergio, Richieste d i istituzioni salesiane in L om bardia e  in  Emi
lia  R om agna sotto i l  gov ern o  d i don Rua (1888-1910). Un’analisi sulle esigenze lo
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ca li e sulle risposte salesiane, in G. LOPARCO -  S. ZlMNIAK (a cura di), Don M i
ch ele Rua p rim o  successore d i don Bosco . , pp. 539-560.

BOGOTTO Rodolfo S.D.B., Le visite d i don M ichele Rua a lle case d e l T rivene
to, in G. LOPARCO -  S. Zimniak (a cura di), Don M ichele Rua p rim o  successore d i 
don B o s c o . ,  pp. 585-608.

M isc io  Antonio S.D .B ., Don M ich e le  Rua e la Toscana, in G. L oparco
-  S. ZlMNIAK (a cura di), Don M ich e le  Rua p r im o  su ccessore d i don  B o s c o . ,  
pp. 609-634.

Tre i contributi compresi nel volume di CASELLA Francesco S.D.B, I l  M ezzo
g io rn o  d ’Ita lia  e le istituzioni edu ca tive salesiane. R ichieste e fon daz ion i (1879
1922). Fonti p e r  lo studio. (= ISS -  Studi, 15). Roma, LAS 2000, 830 p.

— , Le rich ieste d i fon d a z ion i a don  Bosco d a l M ezzogiorno d ’Ita lia  (1879
1888), in RSS 17 (1998) 53-150.

— , Le rich ieste d i fon d az ion i a don M ich ele Rua d a l M ezzogiorno d ’Italia  
(1888-1901), in RSS 18 (1999) 67-150.

— , Le rich ieste  d i fo n d a z ion i a don  Rua d a l M ezzogiorno d ’Ita lia  (1902
1922), in RSS 18 (1999) 289-374.

CASELLA Francesco, Don M ichele Rua e i l  M ezzogiorno in Italia (1888-1910), 
in G. LOPARCO -  S. Zimniak (a cura di), Don M ichele Rua p rim o  successore d i 
don B o s c o . ,  pp. 679-700.

TE Lecci Maria Teresa, I  salesiani n e l basso Salento. Lecce 1989.
TE F rasca  Salvatore S.D.B., Isa lesian i in S icilia  d a l 1879 a l 1897. Catania 

1975.
TE Sanfilippo Biagina, Le origin i della presenza salesiana in Sicilia. (LUMSA). 

Roma 1986.

C. OPERE PER EMIGRATI

Al tema “assistenza salesiana agli emigrati italiani” nell’ultimo decennio è de
dicata una voce del dizionario sulle migrazioni (ARDI), due monografie scienti
fiche già citate, due volumi commemorativi, alcuni articoli e tesi.

ARDI, Don G iovanni Bosco e la m issione d ei salesiani p e r  i m igranti, in G. 
BATTISTELLA (a cura di), M igrazioni. D izionario socio-pastorale. Cinisello Balsa
mo (MI), Edizioni San Paolo 2010, pp. 60-68.

MOTTO Francesco S.D.B., Vita e azione della parrocch ia  nazionale salesiana dei 
SS. Pietro e Paolo a San Francisco (189 7 -1 9 3 0 ). succitato, tratto da TE M o tto  
Francesco, Pastorale migratoria della parrocch ia  italiana d ei SS. Pietro e Paolo a San 
Francisco (1897-1930). Ambiente-Azione-Interpretazione. Roma 2009.

TRINCIA Luciano, Per la fed e , p e r  la pa tria  (succitato).
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Svizzera Zurigo, missione cattolica 100 anni 1997 175

SDB in Svizzera, tomo I, Gli inizi [1989] 135

MOTTO Francesco S.D .B ., Cento ann i f a  la catastrofe d i San Francisco. I l  “f a 
ticoso, enorme, con tinu o” soccorso d ei salesiani alla com unità  ita liana , in  RSS 25
(2006) 129-160.

— , La risposta della società salesiana alla “grand e em igrazione ita liana” (1890
1914), in  F. M o t t o  (a cura d i), Salesiani d i don Bosco in Ita lia . . . ,  pp. 175-196.

— , La questione em igratoria n e l cuore d i don Rua, in G. LOPARCO -  S. ZlM- 
NIAK (a cura d i), Don M ichele Rua p rim o  successore d i don B o s c o . ,  pp. 379-400 .

G ia n a z z a  Per G iorgio S .D .B ., Don Rua e la fondaz ion e salesiana d i A lessan
d ria  d ’Egitto, in RSS 29 (2010) 65-106.

POZZI V ittorio  S .D .B ., La torm entata storia d e l l ’opera salesiana n e l cuore d el
l ’im pero ottomano [Istanbu l]fra  otto e novecento, in  RSS 29 (2010) 227-285 .

TE MANZO Piercarlo S .D .B ., Salesiani ed  em igrati ita lian i n elle A meriche: 
B uenos Aires (1875-1895) e  San F rancisco (1897-1924). Torino 2002 .

TE M e r l in i  D aniele S .D .B ., La p rim a  presenza salesiana in Tunisia nelle car
te d e l l ’A rchivio Storico Centrale Salesiano (1894-1940). Pisa 2004.

D. M O M E N T I DI GUERRA

Prima Guerra M ondiale

TULLINI Leonardo SD B, Educatori “sem pre” a l  fr o n te  e in collegio durante la 
Grande Guerra, in  F. MOTTO (a cura d i), Salesiani d i don Bosco in I t a l i a . ,  pp. 
217 -246  (tratta da Tesi di dottorato a Rom a-U PS).

Fascismo

O ni Silvano S .D .B ., I  salesiani e l ’educazione d ei g io va n i in P iem on te durante
i l  p er iod o  d e l fascism o, in  G. LOPARCO -  S. ZIMNIAK (a cura d i), L’educazione sa
lesiana in E u ro p a . ,  pp. 147-170, (tratta da Tesi d i dottorato a Rom a-PUG ).

Resistenza-Seconda G uerra M ondiale

M o t t o  Francesco S .D .B ., La “Resistenza” d ei salesiani in Italia , in  G. G ian 
n in i (a cura d i), La Resistenza non armata. A tti del convegno (24-25 novembre
1994). (= C entro  S tud i D ifesa C iv ile , quaderno  2 ). Rom a, E ditrice Sinnos
1995, pp. 68-80.

— , “Non abbiam o fa tto  ch e i l  nostro d overe”. Salesiani d i R oma e  d e l  Lazio 
duran te l ’o ccupaz ion e tedesca  (1943-1944). (= ISS -  S tud i, 12). Rom a, LAS 
2000 , 274 p. (che riprende Gli sfollati e i rifugia ti nelle ca tacom be d i S. Callisto 
durante l ’occupazione nazifascista d i Roma. I  Salesiani e la scoperta d elle Fosse Ar- 
deatine, in  RSS 13 [1994] 77-142 ; L’Istituto Salesiano Pio XI durante l ’occupazio
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ne nazifascista d i R om a: “asilo, appoggio, fam iglia , tu tto”p e r  orfani, sfollati, ebrei, 
in  RSS 13 [1994] 315 -360 ; I l con tributo d ei salesiani d i F rascati a ll ’opera d i assi
stenza della popolazione colpita dai bombardamenti. Cronistoria d eg li avven im en ti:
8 settem bre 1943 — 4  g iu gn o  1944, in  RSS 17 [1998] 33-52 ; Salesiani a Roma  
durante l ’occupaz ion e nazifascista [settem bre 1943 — g iu gn o  1944], in  RSS 18 
[19>99] 217 -257).

— , Storia d i un proclam a. M ilano, 25 aprile 1945. A ppuntamento dai salesia
ni. Roma, LAS 1995, 158 p. (che riprende F. MOTTO, Don Francesco B eniam ino 
Della Torre, Salesiani e Resistenza a M ilano. 25 aprile 1945: n e ll’Istituto S. Am
brogio i l  CLNAI proclam a l ’insurrezione nazionale, in  RSS 14 [1995] 55-89).

G ira u d o  Aldo S .D .B ., Salesiani in P iem on te  n e l p er iod o  bellico: p ercez ion e 
d eg li even ti e scelte operative, in  B. GARIGLIO -  R. MARCHIS (a cura d i), Cattolici, 
ebrei ed  evangelici nella guerra. Vita religiosa e società 1939-1945. M ilano , Franco 
A ngeli 1999, pp. 165-218.

F e r io l i  Alessandro, I  bom bardam enti su B o logna  (1943-1945) e l ’opera sale
siana: distruzione e costruzione, in  RSS 20 (2001) 309-348 .

— , Q uel “buon com pagno d i p r ig ion ia ”: l ’opera d i d on  L uigi Pasa p e r  g l i  in ter
nati M ilitari Ita liani n ei lager d e l Terzo Reich, in  RSS 22 (2003) 7-65.

N a n n o la  N ico la S .D .B ., I  Salesiani d i C aserta  n ella  bufera d ella  gu erra  
(1943), in  “Archivio Storico d i Terra di Lavoro” Volume IX A nni 1984-85, pp. 
134-154.

1944-1945: I  salesiani d i Faenza n e l tu rb ine della guerra. D iario d e l salesiano 
Antonio Perondi. Faenza, 1983, 207  p. + 24 p. di tavole.

PRIMO DOPOGUERRA
M o t t o  Francesco S .D .B ., D al P iem onte alla Valle d ’Aosta, da Roma a Buenos 

Aires. La clandestinità d e l quadrum viro Cesare M aria De Vecchi d i Val Cismon in 
una m em oria d i don Francesco Làconi, in  RSS 20 (2001) 309-348 .

— , Fonti salesiane [in  Vaticano] p e r  una ricerca d im en tica ta  (1943-1945), in 
RSS 24 (2005) 125-144.

E. BIBLIO G RAFIA DI A N TO N IO  M ISC IO  E N IC O LA  N AN N O LA

Si tratta d i du e stud iosi appassionati d i r icerca  storica, con  p roduz ion e d i n o
tevo le valore, ricca  an ch e d i m em orie p ersona li e d i testim on ianze altrui. I l  p r i 
mo, fo rb ito  letterato, ha spaziato con  am p ie m onogra fie rela tive a m olte case del- 
l ’ispettoria ligure-toscana (e p r im a  ancora con  don Bosco a Firenze) p erv en en d o  
a d  opere d i p ia cevo lissim a  lettura e d i n otevo le docum en taz ion e storica, an ch e se 
non sem pre d i a tten ta  cr itica  d elle fo n t i  e d i m etodo logia  storica. I l  secondo, m ate
matico, si è d ed ica to  soprattutto a stud i sulla casa d i Caserta d ove a veva  gestito  
varie responsabilità lungo i d ecen n i d e l l ’opera. Si tratta d i opere seriam en te d o cu 
m entate, con  apporti p ersona li, p a rtico la rm en te s ign ifica tiv e  p e r ch é  ed ite  in co lla 
n e non salesiane.



242 Francesco Motto

MISCIO Antonio S .D .B ., Firenze e don Bosco 1848-1888. Firenze, L ibreria 
editrice salesiana 1991, 362  p.

— , Pisa e i salesiani: don  Bosco — Toniolo — M affi. Pisa, Ed. V igo C ursi 
[1994] VI, 404  p. [32] tav.

— , Da Alassio: Don Bosco e i Salesiani in Ita lia e n e l mondo. Torino, SEI
1996, XXVII-813 p. (e 47  p. fuori testo d i illustrazioni).

— , La seconda Valdocco. I  Salesiani d i don Bosco a Genova Sampierdarena, 2 
voll. Torino, LD C 2002 , 539 e 477  p.

— , Cento ann i i Salesiani a Livorno dopo Lucca e Collesalvetti. Livorno, Ed. 
Nuova Fortezza 1998, 567 p.

— , Cento ann i d ’amore. Salesiani a Figline. Livorno, Ed. Nuova Fortezza 
1999, 307  p.

— , C inquantanni d i presenza d ei Salesiani a Colle d i Valdelsa, ricordando don  
Giovanni Raineri. C antagalli, S iena 2001 , 906 p.

— , Don Bosco a d  Alassio una m em oria d i 125 anni: la fondazione. Alassio, 
Istituto Salesiano don Bosco 1995, 63 p.

Si aggiungano altri 4 vo lum i b iografici e 3 volum etti d i profili b iografici di 
salesiani.

NANNOLA N icola S .D .B ., I  Salesiani a Caserta. Fondazione e p r im o  decenn io  
1895-1908, in  “Archivio Storico di Terra di Lavoro” Volume XIII -  A nni 1992
1993. Caserta 1993, 171 p.

— , La scuola salesiana d i Caserta 1897-1995. Un secolo d i im pegno p e r  l ’educa
zione e la cultura, in  “Archivio Storico di terra di Lavoro”. Volume XV. Caserta, 
pubblicato a cura della Società di Storia Patria di Terra di Lavoro 1996, 244 p.

— , I  Salesiani d i Caserta nella bufera della gu erra  (1 9 4 3 ) . ,  pp. 134-154.
— , La Fondatrice d ei Salesiani d i Caserta, in  “Archivio Storico d i Terra d i La

voro” a cura della Società d i Storia Patria di Terra d i Lavoro, vol. XVI. Caserta, 
T ipografia Giovis 1997, pp. 163-192.

— , Storia d i un quadro (1904-2004). Caserta, Ist. Salesiano S. Cuore di M a
ria 2004 , 71 p.

— , Lettere in ed ite d i don Rua conservate presso l ’a rch ivio Salesiano d i Caserta, 
in  RSS 5 (1986) 73-125 .

— , I l  Beato M ichele Rua e i Salesiani d i Caserta, in  “Archivio Storico di Terra 
di Lavoro” vol. VIII (1982-83). Estratto. Caserta 1985, 42 p.

Si aggiungano poi due biografie d i salesiani (Tommaso Chiapello  e Giuseppe 
Gangi).

S in tesi

S i può notare quanto segue:

1. Complessivamente i volumi (di oltre 100 pp.) qui registrati sono 116, pratica
mente il doppio degli articoli (58), che a loro volta sono quasi il triplo delle tesi (21).
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2. Con i tre vo lum i del 1978, uno del 1980, due del 1985, uno del 1987, sette 
del 1988, sei del 1989, 5 del 1991, due del 1992 e del 1993, uno del 1994 e
1995, si arriva a complessivi 31 volum i per il ventennio 1975-1995 , vale a dire 
a circa 1/4 del totale, m entre i 3/4 sono stati ed itati nei 16 ann i successivi (10 
voll. nel 2002), che in  tal modo risulta il periodo p iù  fecondo. Giova notare che 
nel 1996 è sorta l ’ACSSA, dopo che tre anni prim a, nel 1993, l ’ISS aveva tenu
to un prim o Convegno sullo stato degli Archivi e delle b iblioteche in  Congrega
zione e nel 1995 un secondo Convegno sugli Insediam enti salesiani nel mondo.

3. I vo lum i di sicuro valore scientifico, compresi A tti d i Convegno, sono una 
ventina (1/6 del totale), tu tti degli ann i 2000 , di cui cinque sono opera di stu
diosi laici.

4. D al punto di vista geografico, poco meno della m età dei vo lum i si riferisce al 
Nord, m entre Centro e Sud quasi si equivalgono con una ventina di vo lum i cia
scuno. Inesistente la  Sardegna e poche un ità  per la Sicilia.

5. Dei 58 artico li, 23 sono stati ed iti in  RSS, 20 in  volum i ISS o promossi da 
ISS, 7 in  volum i ACSSA; dunque sono pochissim i g li artico li pubblicati a d  ex
tra. G li articoli d i la ic i sono anche in  questo caso circa 1/4 del totale (ossia 16); 
un solo laico ha p iù  di un articolo (3); un solo articolo di FMA. Geografica
m ente (assieme alle tesi) Nord e Centro si equivalgono, con Parma e Rom a fra 
le città p iù  rappresentate.

6. D elle 21 tesi, 10 sono di donne, 8 tesi d i salesiani e tre di giovani. Solo Firen
ze gode di tre tesi, tutte dello stesso 1981 e tutte redatte da donne.

7. U na sola la  voce di D izionario  (delle m igrazioni).

PARTE SECO N D A

LETTERATU RA STO RIO G RA FICA  RELATIVA A  SIN G O LI SALESIANI

A. I TR E  SALESIANI PIÙ  STU D IATI

Si presenta ora la  rassegna d i vo lum i, artico li e tesi.

1. La figura cui si è dedicata (recentemente) m aggiore attenzione storiografi
ca è quella del beato don M ichele  Rua, grazie a ll’occasione del centenario della 
sua m orte (2010). In precedenza era stato pubblicato il solo volum e di indole 
sp irituale Luigi CASTANO S.D .B ., I l Beato M ichele Rua. (= Santi della Fam iglia 
Salesiana, 19). Torino, LD C  1992, 192 p. N ell’im m ediatezza del centenario, 
don Francis D esram aut ha dato alle stampe la Vita d i don M ichele Rua. Primo 
successore d i don Bosco (1837-1910). Roma, LAS 2009 , 205 p., in  cu i ha raccol
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to il m eglio d i quanto ha ritenuto compreso in  alcune biografie della prim a m e
tà del secolo XX, con alcun i aggiornam enti successivi. Allo stesso don Rua sono 
stati dedicati due convegni, d i cui sono stati pubblicati g li A tti: G. LOPARCO -
S. ZlMNIAK (a cura d i), Don M ichele Rua, p r im o  successore d i don B o s c o . ,  1105 
p. e F. MOTTO (a cura d i), Don M ichele Rua nella s t o r i a . ,  861 p.

E lenchiamo qui i contributi che non abbiam o citato nella parte prim a (quel
la relativa al suo rapporto con l ’Italia).

COLOMBO M aria  V irg in ia  F.M.A., I  viaggi d i don Rua (1889-1909), in  G. 
LOPARCO -  S. ZlMNIAK (a cura d i), Don M ichele Rua p rim o  successore d i don Bo
s c o . ,  pp. 453 -485 .

D a l COVOLO Enrico S .D .B ., Don Rua: una “cop ia” d i don Bosco? Per un con 
fron to  tra le du e  Positiones, in  G. LOPARCO -  S. ZlMNIAK (a cura d i), Don M i
ch ele Rua p rim o  successore d i don B o s c o . ,  pp. 69-76.

G ira u d o  Aldo S .D .B ., L’im m agin e d i don Rua nella recen te biografia d i Fran
cis D esramaut (2009), in G. L o p a rco  -  S. ZlMNIAK (a cura d i), Don M ichele 
Rua p rim o  successore d i don Bosco..., pp. 55-68.

P r e l le z o  José M anuel S .D .B ., Circolari m ensili in ed ite d e l Capitolo Superiore 
(1878-1895) fo n t i  p e r  lo studio e la ricerca su don Rua. Annotazioni m etodologi
che, in  G. LOPARCO -  S. ZlMNIAK (a cura d i), Don M ichele Rua p rim o  successore 
d i don B o s c o . ,  pp. 245-280 .

ZlMNIAK Stanislaw S.D .B ., La “biografia” d i don Rua scritta da Giovanni Batti
sta Francesia (1911). Valore storiografico e im m agine diffusa, in G. L o p arco  -  S. 
ZlMNIAK (a cura d i), Don M ichele Rua p rim o successore d i don B o s c o . ,  pp. 37-54.

B o r d ig n o n  Bruno S .D .B ., L’idea d i educazione n egli scritti d i don Rua, in  F. 
M o t t o  (a cura d i), Don M ichele Rua nella storia (1 8 3 7 -1 9 1 0 )., pp. 515-544.

CHAVEZ V illanueva Pascual S .D .B ., Don Rua, p rim a  fid a to  collaboratore, p o i  
successore fe d e le  d i don Bosco , in  F. MOTTO (a cura d i), Don M ichele Rua nella sto
ria (1837 -1910 ).., pp. 817-832 .

DlEGUEZ Alejandro M ario, Don Rua nelle carte d e ll’Archivio Segreto Vaticano, in 
F. M o t t o  (a cura d i) , Don M ichele Rua nella storia (1837-1910) . ,  pp. 191-218.

GARIGLIO Bartolo, Don Rua e la società civ ile  d i Torino e d e l P iem onte , in  F. 
M o t t o  (a cura d i), Don M ichele Rua nella storia (1837-1910)..., pp. 275-306 .

G ira u d o  Aldo S.D .B ., La figu ra  spirituale d i don Rua dalle testimonianze a l 
processo d i beatificazione, in  F. MOTTO (a cura d i), Don M ichele Rua nella storia 
(1837-1910).., pp. 611-634 .

K ap p lik u n n e l M athew  S .D .B ., Lo spirito salesiano n e ll’insegnam ento d i don 
Rua, in  F. M o t t o  (a cura d i), Don M ichele Rua nella storia (1 8 3 7 -1 9 1 0 )., pp. 
649-674 .

GONZALEZ Jesus G raciliano S .D .B ., Don Rua e i Capitoli gen era li da lu i p r e 
sieduti, in  F. M o t t o  (a cura d i), Don M ichele Rua nella storia (1837-1910)..., 
pp. 159-190.
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M o n c a y o  P la c e n c ia  Josè Luis S .D .B ., Don Rua pred ica tore, in  F. M o t t o  
(a cura d i), Don M ichele Rua nella storia (1 8 3 7 -1 9 1 0 ). , pp. 635-648 .

MOTTO Francesco S .D .B ., D on Rua e d on  Bosco. D ue p er son a lità , un  b i
n om io  in s c in d ib i le , in  Id ., D on M ich e le  Rua n ella  s to r ia  (1 8 3 7 -1 9 1 0 ) . ,  
pp. 4 3 -7 8 .

PELOSO F lav io , D on O rione: l ’am iciz ia  d i d on  B osco con tin u a ta  da don  
Rua, in  F. M o t t o  (a cura d i), Don M ich ele Rua nella  storia  (1 8 3 7 -1 9 1 0 )., 
pp. 767 -800 .

P r e l le z o  José M anuel S .D .B ., Don Rua e la scuola salesiana (1888-1910). 
A utorevole collaborazione d i don Cerruti e don Bertello, in  F. MOTTO (a cura d i), 
Don M ichele Rua nella storia (1 8 3 7 -1 9 1 0 ). , pp. 515-544.

TUNINETTI G iuseppe, Don Rua, i Salesiani, le F iglie d i M aria Ausiliatrice e la 
chiesa d i Torino (1888-1910), in F. MOTTO (a cura d i), Don M ichele Rua nella 
storia (1 8 3 7 -1 9 1 0 )., pp. 307-362 .

VETTATH Joseph S.D .B ., L’azione d i gov ern o  d i don Rua. M odalità, strumenti, 
risultati, in F. M o t t o  (a cura d i), Don M ichele Rua nella storia (1 8 3 7 -1 9 1 0 )., 
pp. 131-158.

ZOVATTO Pietro, La spiritualità d i don Rua tra ‘800 e ‘900, in F. M o t t o  (a 
cura d i), Don M ichele Rua nella storia (1837-1910)..., pp. 579-610.

MOTTO Francesco S .D .B , Gli studi su don Rua a l l ’indom an i d e l cen tenario  
della sua morte, in  RSS 20 (2001) 3-16.

2. A ltra figura am piam ente studiata negli ann i 1975-2012 è quella del servo 
d i D io, don G iuseppe Q uadrio . Indichiam o i vo lum i biografici e quelli d i indo
le spirituale, oltre agli artico li e alle tesi. In nota indich iam o le fonti edite3.

2 .1 . Volumi

B ra c c h i Remo S .D .B ., Don Giuseppe Quadrio a 25 ann i dalla morte. (= Spi
rito e V ita, 17). Roma, LAS 1989, 167 p.

—  (a cura d i), Don Giuseppe Quadrio docen te d i teologia e maestro d i vita. (= 
Spirito e V ita, 22). Roma, LAS 1993, 223 p.

3 Fonti a cura di remo Bracchi S.D.B.:
—, Lettere. (= Spirito e Vita, 19). Roma, LAS 1991.
—, Risposte. (= Spirito e Vita, 20). Roma, LAS 1992, 382 p. [È la raccolta di 112 risposte 
che don Quadrio diede alle domande di lettori in varie riviste salesiane e in Dizionario Ec
clesiastico)
—, Omelie. Roma, LAS 1993, 493 p.
—, Conversazioni. (= Spirito e Vita, 26). Roma, LAS 1996, 507 p.
—, Esercizi spirituali. (= Spirito e Vita, 28), Roma, LAS 1998, 265 p.
—, Vicarius amoris. Alcune fra le pagine sacerdotali più significative del ven. Giuseppe 
Quadrio. (= Spirito e Vita, 45). Roma, LAS 2010, 270 p.



246 Francesco Motto

C h ia r i  V ittorio  S .D .B ., Don Giuseppe Quadrio uom o e p re te  d e l nostro tempo. 
Cinque a tti con  p ro logo  e gran  fin a le . (= Spirito e V ita, 44 ). Rom a, LAS 2010 , 
144 p.

C o d i M ., I l p re te  d a l sorriso d i fan ciu llo . Vita d e l Servo d i Dio don Giuseppe 
Quadrio Sacerdote salesiano (1921-1963). (= Spirito  e V ita , 29 ). Rom a, LAS
1998, 333 p.

FERASIN Egidio S .D .B ., Segno vivo d i Cristo Maestro. La form az ion e sacerdota
le nella pa ro la  e nella vita  [n egli scritti e n e l l ’azione pastora le] d i don Giuseppe 
Quadrio (1921-1963). (= Spirito e V ita, 30). Roma, LAS 1999, 290 p.

L’a r c o  Adolfo S .D .B ., Quando la teologia p ren d e fu o co , a cura dei Coopera
tori. Rom a 1996, 199 p., ripubblicato col titolo Quando la teologia p ren d e fuoco . 
Giuseppe Quadrio sacerdote salesiano. (= Spirito e V ita, 36). Roma, LAS 2004, 
149 p.

VALENTINI Eugenio S .D .B ., Don Giuseppe Quadrio m odello d i spirito sacerdo
tale. (= Spirito e V ita, 6). Roma, LAS 1980, 290 p.

2 .2 . Articoli

BERGAMELLI Ferdinando S .D .B ., Presenza d i S. Teresina d i Gesù Bambino nel
la vita e n egli scritti d i don Giuseppe Quadrio, in “Salesianum ” 61 (1999) 4 8 3 
514 e 769-793 .

DAL COVOLO Enrico S .D .B ., I p a d r i  della chiesa n egli scritti d e l salesiano don  
Giuseppe Quadrio, in  RSS 9 (1990) 443 -455 .

ESCUDERO Antonio S.D .B. (a cura), Don Giuseppe Quadrio teologo e testimone. 
(= Spirito e V ita, 49). Roma, LAS 2012, pp. 13-50.

P e d r in i Arnaldo S .D .B ., Spiritualità sacerdotale d i D. Giuseppe Quadrio, in 
“Palestra del C lero” 60 (1981) 938-968 .

— , Santità anelito d e l l ’an im a n el solco della tradizione salesiana. I l  servo d i Dio 
don Giuseppe Quadrio (1921-1963), in  “Palestra del C lero” 71 (1992) 247-261 .

2.3 Tesi

SESSOLO R., M aria nella vita spirituale e nelle om elie d i don Giuseppe Qua
drio. Roma, UPS 1996, 125 p.

G re c h  J ., Giuseppe Q uadrio m odello e maestro d i vita  p resb itera le da i suoi 
scritti e da lle testimonianze sulla sua vita (Per una concreta spiritualità presbiterale 
radicata n e l sacramento d e l l ’Ordine). Roma, UPS 1997, XXIII + 191 p.

PANERÒ M ., Evoluzionismo e Rivelazione. Prospettive filo so fich e d i con ciliab ili
tà n e l con tribu to  d e l  teo logo  G iuseppe Quadrio. R om a, U n iversità  Rom a Tre 
2008 , 248 p.

3. Al beato don Filippo R ina ld i (beatificato nel 1990) negli anni 80-90 del se
colo scorso sono state dedicate varie pubblicazioni per lo p iù di indole spirituale:
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CASTANO Luigi S .D .B ., Don Rinaldi v iven te im m agin e d i don Bosco. Torino, 
LD C  1980, 256 p.

DALCERRI L ina F.M.A., Un maestro d i vita interiore. Don Filippo Rinaldi. Ro
m a, Istituto FM A [1990], 144 p.

FANTOZZI Aldo S .D .B ., Un uom o d i fed e : Don Filippo Rinaldi. Roma, Esse 
Gi Esse 1990, 273 p.

L’A r c o  Adolfo S .D .B , I l B eato Filippo R inaldi copia v iv en te  d i don Bosco. 
Edizione a cura del C E M M . Salesiani Castellam m are di Stabia 1990, 59 p.

R in a ld i Pietro S .D .B ., Sospinto d a ll’amore. Vita d i don Filippo R inaldi terzo 
successore d i San G iovanni Bosco. Torino, LD C  1979, 110 p.

P e d r in i Arnaldo S .D .B ., La direzione spirituale nella prassi ascetica d i don Fi
lippo Rinaldi, in  “Palestra del C lero” 69 (1990) 651-670 .

VALENTINI Eugenio S .D .B ., Rinaldi Filippo, in  D izionario d eg li Istitu ti d i 
Perfezione. Vol. VII. Roma, Ed. Paoline 1983, coll. 1772-1773 .

B. V O LU M I RELATIVI A  SIN G O LI SALESIANI

Si presentano qu i la  sessantina d i vo lum i-vo lum etti d i o ltre 100 pag ine4 
che presentano la  figura  d i s in go li sa lesian i. Escluse le pub b licaz io n i d i fonti 
(au tob iografie , m em orie e rico rd i p erso n a li5) e i lavori m olto  seri e docu
m en ta ti d i Vasco Tassinari e d i poch i a ltr i, si tra tta  d i b iografie  d ivu lgative

4 Volumi con pagine comprese fra le 50 e le 100 (talora anche extracommerciale): 
missionario Bonomi Elio (1993, 47), missionario Bresciani Antonio (1998, 64), coad. 
Brotto Giuseppe (1996, 63), Bruni Emilio (1999, 62), missionario Donghi Sandro 
(2011, 140) mons. Cognata Giuseppe (1986, 87), Ercolini Domenico (1982, 62), Gio- 
vannini Ernesto (1994, 86), Forestan Antonio (1995, 53), Gatto Massimo (ricordi
1999, 62), Morlupi Arturo (1997, 80), Scolari Angelo (1990, 87), Tassinari Vasco, 
omaggio (1995, 52), coad. Valesano Severino (2004, 96), Veneroni Alessandro (1995, 
91), coad. Zancanaro Giovanni (1991, 98), Zanovello Giovanni (1987, 70), Ziggiotti 
Renato (1992, 63, 2004, 57).

5 Memorie autobiografiche (e altri materiali similari), raccolti dagli autori o da altri:

Cognome Nome Tipologia anno pp

CIURCIOLA Tarcisio RIMEMBRANZE 1990 141

Alessi Antonio J. AUTOB. 50° 1992 236
Cimatti Vincenzo AUT. E ALTRO 2010 544

Frigo Carlo Memorie 1989 589
Garofalo Pietro don Memorie 2000 202

Ricceri LUIGI Autob. I 1996 255

Viganò Egidio Frammenti 1996 304
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d i personaggi (per lo p iù  da poco scom parsi), fondate su poche fonti a rch i
v istiche e m olte fonti o ra li (testim onianze personali o racco lte dal b iografo 
stesso).

1. V olum i e vo lum etti d ivu lgativ i, a carattere storico-biografico

Borghino Luigi sacerd. dirett. 1981 s.d.b.

1984 295 Tassinari V.

Chiapello Tommaso Sacerdote 1998 150 Nannola N.

COMINI Elia Sacerd-Mar. 1984 234 Carbone A.

Cosato Luigi Maria Sacerdote 1999 143 Cosato

Pestarino Domenico Sacerdote 1980 168 L’Arco A.

Savarè Bernardo Sacerdote 1984 174 Lupo T.

Tornasela Giuseppe Sacerdote 1990 85 Di Guardi S.

Ugetti Giov.Battista Coad. Cieco 1989 132 Laconi F. - Forti e.

2. V olum i e vo lum etti d i m em orie e testim onianze, arricch ite da qualche fonte 
docum entaria

Cognome Nome Tipo anno PP Autore

Baldan Gastone Amico x 50° 1990 127 Miscio A.

Breschi Severo Sacerdote 2006 249 Miscio A.

Camii.te.ri Nazareno Maestro vita 
spirit.

1979 304 Valentini e .

Celi Giuseppe Testimonianza 1996 167 Quagliotto-Carrara

De Censi Ugo Testimon. su
omg  .

2001 329 Chiari V.

Della Torre Francesco B. Educ. giov. in 
diffic.

1994 190 Chiari V.

Del Piano Franco miss Vita e lettere 1988 152 Rabino A.

Gentile Angelo Vita e ricordi 2001 320 Miscio A.-Gentile A.

Gregorio Michele Parroco, musico 2004 128 Comunità

Lazzero Giuseppe Sacerdote 1990 5 O
O Zagnoli R.

Pasquale Umberto M. Sacerdote 2006 135 Centro Op. Tab.

Sala Sacerd. Ravenna 1998 131 Gabici f.



3. B iografìe d i m issionari d i ieri e d i oggi

Si inseriscono in  quanto salesiani di origine italiana, anche se la m aggior par
te delle pagine è dedicata al lavoro m issionario a ll’estero (che indich iam o). In 
corsivo segnaliam o i pochi vo lum i che, salvo errore, sono d i m aggior valore sto
riografico, con ricca docum entazione, e non di semplice divulgazione.
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Cognome Nome Paese anno pp. Autore

B o n o m i Elio Et io pia 2 0 0 4 3 3 0 A m ic i

Braga Carlo Cin a -Filippine 1990
1994

871
2 9 5

Tassinari V  
Tassinari V

B rescia n i A n t o n io E c u a d o r 2 0 0 3 2 0 8  + 3 0  ft A m ic i

B u g g ea Salvatore M e m o rie
C in a -T ail

1 9 9 4 100+ 128 B ug g ea

C avoli A n t o n io F o n d a to re 1 9 9 8 2 2 4 tr a d u z io n e

C o c c o C esare Pa t rio t a  e m is s io n . 
V enezuela

1 9 9 2 2 2 3 C errato  C .

CONVERTINI Francesco Ind ia 1986 3 4 0 Pa lm isa n o N .

C o rti G io vanni V ita  e o pere , 
Patag o n ia

1 9 9 9 16 7 C o r t i G .

C respi D elfin o T h a ila n d ia 1981 16 0 A lessi A .

D ’A n d re a G io vanni Pe r ù  -  cen n i 
a u t o b io g ra fic i

2 0 0 5 11 0 J . C o m e  A re q u ipa

D e A g o stin i A lberto Patag o n ia 1 9 8 5 2 8 7 C ai-t o r in o

D e l R eal Lu ig i B io g . in  
C o lo m b ia

1 9 9 2 158 D el R eal-B ia n c o  A .

G o ri G iuseppe Patag o n ia 2 0 1 1 19 0 C abras C .

M a re n g o O reste In d ia 1981 3 0 4 A lessi A .

Piperni Raffaele M essico-U sa 2004 193 C orsi P.

Pa n c h e r i G ia c in t o E c u a d o r 2 0 0 4 2 5 5 B ezzi A .

P ra n d in i R e m o B o liv ia 1 9 9 5 165 C h ia ri V.

R abagliati Evasio C o lo m b ia 1 9 9 2 135 F ierro  R .-B ia n c o  A .

R izzin i M a r io E c u a d o r 1 9 8 3 15 7 R izz in i F.

S c o la ro A n t o n io L e tte re  d a  
B rasile

1 9 9 9 163 Ba ld isse r o t t o  E

S c u d e ri V in ce n z o In d ia 1 9 8 6 185 S c u d e ri -  A lessi

T r o n c a n a D io n isio In d ia 1 9 8 6 19 0 A lessi A .

T a ssin a ri R enato G iappo n e 1 9 8 7 191 A be  T e t su o
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4. V olum i d ivu lgativ i b iografici (e non solo) su Vescovi e Prefetti Apostolici

Cognata Giuseppe Vescovo-martire 
Testimon. x 100°

1988
1986

262
87

Castano L. 
Oblate S.C.

Faresin Camillo Brasile x 50° 1990 183 Aavv

Piani Guglielmo Biografia 2005 100 Castellanos H. F.

Rotolo Salvatore Vescovo 2004 325 Iafolla P.

Savio Vincenzo Vescovo 2008 407 Miscio A.
Nella malattia 2004 101 Folena U.
OMELIE E DISCORSI 2007 155 Burigana R.

5. V olum i com plessivi d i p ro fili b iografici

CIMATTI Vincenzo S.D .B . — TASSINARI Clodoveo, S .D .B ., M issionari n e l p a e 
se d e l Sol Levante. D iscepoli d i D. Cimatti: P ietro Piacenza, Carlo Arri, Claudio 
Filippa, Corrado M artelli, Giulio M anganelli, Luigi D el Col. Roma, Dicastero 
per le M issioni 2000 , 173 p.

Con don Bosco nelle Terre d e l Sud. [Profili dei Salesiani defunti dell’Ispettoria 
M erid ionale]. Lecce, Centro Editoriale Otantes 1986, 389 p.

FORTI Ernesto S .D .B ., Fedeli a don Bosco in Terra Santa. P rofili d i otto Co
ad iu tori Salesiani. Torino, LD C 1988, 144 p.

G ia n d u zz o  Silvano S .D .B ., Profili d i 366  coad iu tori salesiani. Vol. I. Porde
none 2006 , 495 p. (lettere m ortuarie).

M isc io  Antonio S .D .B ., Come i l  Padre, tena ci in faticabili, coraggiosi. Torino, 
LD C 2006 , 249 p.

— , L’albero in fiore. D im m i ch e cosa c i è rimasto. Torino, LD C  2006 , 277  p. 
Salesiani da ricordare. Torino, LD C  2004 , 310 p.

6. Per la  figura d i don Pietro S tella , vedi parte III. 

C . A R TIC O LI -  SAGGI

Seguono ora una tren tina di indicazion i bibliografiche relative a Salesiani, 
cui appunto è stato dedicato un articolo di rivista o saggio d i volum e, che ne 
traccia o un profilo biografico o aspetti della personalità, sp iritualità e azione. 
Evidentemente la rivista o i vo lum i (di Atti) in  cu i sono stati ed iti ne indicano il 
valore. L i facciamo precedere dalle note sigle.

CASELLA Francesco S .D .B ., Profilo b iogra fico storico -docum en ta rio d i mons. 
M ichele A rduino u ltim o vescovo d i Shiuchow, in  RSS 19 (2000) 223-277 .

MOTTO Francesco S.D .B . (a cura d i), “Parma e don Carlo M aria  B a ra tta ”:
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Un p ro filo  d e l personaggio, una docum entazione archivistica, una bibliografia, in 
RSS 17 (1998) 413 -438 .

Doff-SoTTA Giovanni S .D .B ., Un contributo d i don Carlo M aria Baratta al
l ’azione d i riforma della musica sacra in Italia (1877-1905), in  RSS 15 (1996) 
273-316 .

B ra id o  Pietro S .D .B ., Profilo biogra fico e spirituale d i don Carlo M aria Ba
ratta, in F. M o t t o  (a cura d i), Parma e don Carlo M aria Baratta, salesiano 
pp. 21-52.

F e r ro  Ermanno, Rapporti tra don Carlo M aria Baratta e g l i  a ltri istituti reli
g io si operanti a Parma, in  F. M o t t o  (a cura d i), Parma e don Carlo M aria Barat
ta, salesiano . . . ,  pp. 255-282 .

ScivoleTTO  Angelo, L’occh io  so cio log ico  d i don Carlo M aria Baratta, in  F. 
M o t t o  (a cura d i), Parma e don Carlo M aria Baratta, salesiano..., pp. 159-186.

T e d e sc h i Paolo, G iovanni M aria L onginotti e Carlo M aria Baratta, in  F. 
M o t t o  (a cura d i), Parma e don Carlo M aria Baratta, salesiano. . . , pp. 399-404 .

T re z z i Luigi, Don Carlo M aria Baratta e la neo-fisiocrazia a Parma, in  F. 
M o t t o  (a cura d i), Parma e don Carlo M aria Baratta, salesiano. . . , pp. 231-254 .

V ia n e l l i  Emanuele Carlo, Don Carlo M aria Baratta, la scuola d i canto e la- 
riforma della musica sacra, in  F. M o t t o  (a cura d i), Parma e don Carlo M aria 
Baratta, salesiano. . . , pp. 283-308 .

R o n c h i Ennio S .d .b . ,  Don Carlo M aria Baratta e la scuola vescovile d i reli
g io n e  d a l 1980 a l 1904, in  Cent’ann i d i presenza tra i g io va n i 1888-1988. Bolo
gna, Scuola Grafica Salesiana 1989, pp. 23-54.

. . .  v. anche m usica, editrice, pastorale nella parte terza.
VALENTINI Eugenio S .D .B , La spiritualità della Croce n e l venerabile d on  An

d rea  B eltram i, Salesiano, in  “Palestra del C lero” 64 (1985) 431 -446 .
CN O S -  VALSECCHI Tarcisio S .D .B ., I l Consigliere Professionale Generale don 

G iuseppe B ertello  (1898-1910) e le Esposizioni Generali Salesiane d e l 1901, 1904 
e 1910, in  “Rassegna C N O S” 4 (1988) 2, pp. 99-126.

— , Alla ricerca della fed e. I l  chiaroscuro tragico n e l carteggio C am illeri-Pastore 
(I), in  “Salesianum ” 43 (1981) 595-631.

— , Articoli d i prova  testimoniale proposti da don E. Valentini p e r  i l  Processo Cogni- 
zionale sulle virtù eroiche e m iracoli in gen ere d e l Servo d i Dio don Nazareno Camilleri 
sacerdote professo della Società Salesiana (1906-1973). Roma, UPS 1989, 82 p.

Loss N icolò S .D .B ., D. G iorgio R a ffa ele C astellino (1903-1992). Un Sale
siano asceta dello spirito, in  “Associazione B iblica salesiana (Roma UPS) -  Bollet
tino di collegam ento” n. 9 (1993) 47-51 .

D a S ilv a  F e r r e ir a  Antonio S .d .b . ,  D om en ico  C errato ispettore a S. Paolo 
(1925-1932): case d i fo rm az ion e e co lleg i in un Brasile ch e cambia, in  RSS 12 
(1993) 203-262 .

P r e l l e z o  José M anuel S .D .B ., F ran cesco  C erru ti D irettore Generale d elle  
Scuole e della  Stampa Salesiana  (1885 -1917 ) [Con b ib liografia  degli scritti a 
stam pa di D. C erruti], in  RSS 5 (1986) 128-164.
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— , Paolo Boselli e Francesco Cerruti. Carteggio in ed ito (1888-1912), in RSS
19 (2000) 87-124.

Borzom aTI Pietro, La sofferta testimonianza d i mons. G iuseppe Cognata, ve
scovo d i Bova, in  RSS 27  (2008) 99-124.

BORDIGNON Lorenzo S .D .B ., La figu ra  d i Antonio C olba cch in i SDB, rico 
struita in base alla p roduz ione scien tifica  e alla corrispondenza. Tesi Univ. Padova
1975, 331 p.

VALENTINI Eugenio S .D .B ., Mons. G iacom o C ostam agna missionario musico 
e liturgista, in  “Palestra del C lero” 59 (1980) 238-302 .

Sem p lic i Andrea, Patagonia: u ltim o esploratore. D e A gostin i A lberto, in  “Luo
ghi dell’in fin ito” 3 (1999) 24 (novembre) 46-57 .

M o t t o  Francesco S .D .B ., Don F rancesco B en iam in o  D ella  Torre, Salesiani e 
Resistenza a Milano. 25 aprile 1945: n e ll’istitu to S. Ambrogio i l  CLNAIproclama 
l ’insurrezione nazionale, in  RSS 14 (1995) 55-89.

Papes A ntonio S .D .B ., I I p r o f i lo  b iogra fico d i G iacom o D elm astro (1871
1879), in  RSS 10 (1991) 155-172.

N a n n o la  N ico la  S .D .B ., Don G iuseppe G angi e l ’O ratorio Salesiano d i 
Caserta, in  “A rchivio  Storico d i Terra d i Lavoro” V olum e IX A nn i 1984-85 , 
203 -222 .

VALENTINI Eugenio S .D .B ., Don Paolo L ingu eglia  scrittore (1869-1934) p e r  
una bio-bibliografìa, in  “Palestra del C lero” 64 (1985) 724-751 .

Loss N icolò S .D .B ., D ue serv ito r i d ella  Parola: d on  G iacom o M ezzacasa  
(1871-1955), don Ugo Galizia (1909-1963), in  “Associazione B iblica Salesiana 
(Roma UPS) -  Bollettino d i collegam ento” n. 7 (1991) 32-42.

VALENTINI Eugenio S .D .B ., Don G iovann i Pagella, i l  p iù  grand e musico sale
siano. B io-bibliografia (I), in  “Salesianum ” 42  (1980) 351 -374 ; (II), in  “Salesia
num ” 42  (1980) 567-642.

F o ssa ti Luigi S .D .B ., Don N atale N ogu ier d e  M a lija y studioso della Sindone 
n el cinquantenario della morte, in  “Salesianum ” 43 (1981), 2, 341-388 .

— , Autografo in ed ito d i don Natale N oguier d e M alaijay in m erito alla ripresa 
della sacra S indone n e l 1898, in  “Salesianum ” 45 (1983), 1, 113-127.

F e r io l i  A lessandro, Q uel “buon com pagno d i p r ig ion ia ”: l ’opera d i don L uigi 
Pasa p e r  g l i  in tern a ti M ilita ri I ta lia n i n ei la ger  d e l  Terzo R eich, in  RSS 22 
(2003) 7-65.

V a ls e c c h i Tarcisio S .D .B ., Un auten tico brianzolo [Sala A ntonio] f u  i l  va li
do collaboratore d i San G iovanni Bosco e d e l Beato M ichele Rua, in  “Q uadern i 
della Brianza”, 3 (1980) 11-12, pp. 79-97 .

VALENTINI Eugenio S .D .B ., Don Carlo S im ona e Romolo M urri, in “Palestra 
del C lero” 57 (1978) 611-656 .

— , Un grand e studioso della  p eda gog ia  d i don Bosco, don Carlo Simona, in 
“Palestra del C lero” 67 (1988) 9, pp. 569-586.

F ra n z o n i O liviero, I l salesiano don O ttavio Tempini, sacerdote ed  educa tore , 
in  RSS 16 (1997) 199-204.
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PlZZOLATO Luigi F., Paolo Ubaldi a Giuseppe Lazzati: la letteratura cristiana 
antica  n e ll’Università Cattolica d e l Sacro Cuore, in  RSS 20 (2001) 9-42.

Omaggio a don Vasco Tassinari. Q uaderno a cura del Centro culturale Q uin 
to Tosatti. Roma, Nuove A rti Grafiche Pedanesi 1995, 52 p.

MARCHETTI Guerrino, La figu ra  e l ’opera d e l m issionario Vendrame Costanti
no. Tesi Univ. Trieste 1978, 140 p.

POLO Giuseppe S .D .B ., D on M osè Veronesi e la fondaz ion e d e ll ’Astori a Mo- 
g lian o  Veneto (Treviso), in  F. MOTTO (a cura d i), L’opera salesiana d a l 1880 a l 
1922 . . . ,  II, pp. 51-64.

D . DIZIO N ARI

D izionario B iografico degli Italiani

-  voce Fagnano G iuseppe, vol. 44 (1994), 192-194.
-  voce Francesia G iovanni Battista, vol. 50 (1998), 64-65.

D izionario di S cienze dell’educazione, a cura d i José M anuel Prellezo 
(coord.), C arlo  N an ni, G uglielm o MALIZIA. Torino, E ditrici LD C-LAS-SEI
1997, 1256 p.

-  voce Salesiani 962-964 .
-  voce Cerruti Francesco 170.
-  voce Sistema P reventivo  1023-1026 .

I l  g r a n d e  l ib r o  d e i s a n t i .  D iz io n a r io  E n c ic lo p e d ic o , 
voce Rua M ichele, vol. III (1998), 1452-1456 .

D izionario degli Istituti di Perfezione

voce Rinaldi Filippo, vol. VII. Roma, Ed. Paoline 1983, 1772-1773 .

S in tesi

1. Fatta eccezione per don Rua, don Q uadrio  e don R ina ld i, cu i sono stati 
ded icati com plessivam ente 14 vo lum i, 22 artico li e 3 tesi, oltre ad una voce di 
D izionario , sono 60 i vo lum i o vo lum etti a carattere storico-biografico ded i
cate a 48 figure d i salesiani. D i essi la  m età sono m issionari. A lcun i vo lum i 
raccolgono diversi p rofili b iografici, lungh i o brevi. Salvo pochissim e b iogra
fie, per lo p iù  d i m issionari (Braga, C onvertin i, P ipern i, P an ch e ri...)  si tratta 
d i pubblicazion i d ivu lgative, a scopi ed ifican ti, con m olte testim onianze del
l ’autore stesso, prive dunque dei requ isiti che ne facciano b iografie critiche o 
p rofili d i sicura a tten d ib ilità  storica. I b iografi sono per la  gran parte salesiani, 
i la ic i m eno d i 10.

2. Q uanto ai 36 artico li apparsi in  riviste o lib ri, la m età, ossia 18, sono stati 
pubblicati da ll’ISS su lla sua rivista “Ricerche Storiche Salesiane” (12) e sei in  vo
lum i ed iti nelle sue collane. A loro in  am bito salesiano vanno aggiunti tu tti gli
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altri, ad eccezione dei 4 articoli ed iti dalla “Palestra del clero” e uno su una riv i
sta della Brianza, tu tti e cinque però a cura d i un salesiano. G li autori dei 36 ar
tico li, che si riferiscono a 24 figure d i salesiani, sono 23, di cui 13 salesiani, 9 
la ic i (8 per don Baratta) e 1 d i un gruppo di laici.

Solo due le tesi, d i cu i una di un laico.
Per i d izionari vedi qu i sopra.

p a r t e  t e r z a

VARIA

Seguono ora 58 segnalazioni b ibliografiche -  un terzo di vo lum i e due terzi 
di artico li con sei tesi -  relative a 14 soggetti particolari ind icati in  ordine alfa
betico, che non rientravano nelle due rassegne precedenti (Opere e Personaggi). 
L’autore, il titolo del libro o del saggio, il num ero di pagine e la collocazione in 
determ inate riviste ne indicano im m ediatam ente il valore, per lo p iù  notevole. 
A ggiungiam o in  N ota altri cinque soggetti cu i sono stati dedicati 24 new  entry.

A r t e  (architettura, p ittura, scultura). V i sono dedicati i seguenti sei studi: 
B o sio  Elisabetta -  PasTOR C ristina -  R in a ld in i A lberto S .D .B ., I l “Don Bo

sco” nella storia urbana d i Sampierdarena. Evoluzione arch itetton ica  d eg li ed ific i 
n el contesto socio-econom ico della città rapportata a lle fin a lità  educative. Genova, 
Istituto “Don Bosco” -  Sam pierdarena 1997, ill., 95 p.

G io rd a n i Sergio S .d .b . ,  La Cittadella d i Valdocco e le arch itetture industriali 
d e ll’epoca. Torino, SEI 2003 , 164 p.

R ab o zz i P ierangelo  -  B a r z a g h i  G ioachino S .D .B . -  BeTTINZOLI Piero 
S .D .B ., Dalla m eraviglia alla memoria. Arte e f e d e  nella chiesa d i don Bosco in 
Brescia d ip in ti d i M ario Bogani nella lettura fo togra fica  d i Tito Alabiso. Brescia, 
Euroteam 1985, 34 tav., 50 p.

P i l l a  Eugenio S .D .B ., La Basilica d i S. G iovanni Bosco in Roma. Torino, SEI 
1969, 249 p.

VlZZUTI Flavio, Le ch iese d ella  p a rro cch ia  d i San G iovanni Bosco a Belluno. 
D ocum en ti d i storia  e d ’arte. B elluno , Parrocchia S. G iovanni Bosco 200 1 , 
103 p.

R u sso  Santo S .d .b . ,  M onum en ti a don  Bosco in Sicilia. M essina, Ed. Di 
Niccolò 2008 , 174 p.

CULTURA: un saggio e un volum e
BairaTI Pietro, Cultura salesiana e società industriale , in  F. T r a n ie l lo  S .d .b .  

(a cura d i), Don Bosco nella storia della cu ltura popolare. Torino, SEI 1987, pp. 
331-357 .

B a r z a g h i G ioachino S .D .B ., Cultura salesiana e socialista nella M ilano d e l 
cardinale Ferrari (1894-1921). M ilano , Ned 2000 , 262  p.
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Educazione: un lungo saggio
C h io sso  Giorgio, L’apporto d ei Salesiani a ll ’educazione fr a  ‘800 e ‘900, in  F. 

M o t t o  (a cura d i), Don M ichele Rua nella storia (1 8 3 7 -1 9 1 0 )., pp. 469-514 .

FAMIGLIA Salesiana: Tre artico li e un volum e docum entario sulle Volontarie 
d i don Bosco:

A lb e rd i Ram ón S .D .B ., La Famiglia Salesiana n e l p en siero  e n e ll’azione d ei 
p r im i tre Successori d i don Bosco, in  M . M id a l i  S .D .B . (a cura d i), Costruire in 
siem e la Famiglia Salesiana. Roma, LAS 1983, pp. 103-147.

B ia n c a rd i G iuseppe S .D .B ., L’apostolato d e i la ici tra O tto-N ovecento nella  
ch iesa  e n eg li o r ien tam en ti d iffu si nella  fa m ig lia  salesiana, in  RSS 23 (2004) 
163-220 .

BerToLLi M odesto S .D .B ., Retrospettiva storica, in  G. CLEMENTEL S.D .B . — 
M . C o g l ia n d r o  S.D .B . (a cura d i), La Vocazione nella fam ig lia  salesiana. Tori
no, LD C 1982, pp. 145-179.

SchineTTI Pietro S.D .B ., Preistoria e protostoria dellI. S. “Volontarie Don Bosco” 
(V.D.B.). D ocumenti e Annotazioni. Treviglio, Tip. CFV  1995, 258 p.

FORMAZIONE: D ue artico li dell’epoca di don Rua e due volum i sul coadiuto
re salesiano

F isso re  M ario S .D .B ., L’organizzazione della fo rm az ion e iniziale n e l p er iod o  
d i don  Rua, in  F. M o t t o  (a cura d i), Don M ich ele Rua n ella  storia  (1837
1910)..., pp. 675-708 .

— , il Vade m ecum  d i don Giulio Barberis: spunti d i indagin e e sguardi d ’in sie
me,, in  RSS 31 (2012) 11-63.

B ia n c o  Enzo S .D .B ., La mano laica d i don Bosco. I l  Coadiutore salesiano. To
rino, LD C 1982, 200 p.

I l  Salesiano Coadiutore. Storia, Identità, Pastorale vocazionale e Formazione. 
Roma, Dicastero per la  formazione salesiana — Editrice S .D .B . 1989, 221 p.

FOTOGRAFIE: Tre album  fotografici di tre case
B o sc a c c i A. — C h ia r i  V ittorio  S .D .B ., I  salesiani a Sondrio. Album fo to g ra fi

co 1896-1970. Sondrio, Polaris 2003 , 165 p.
A r c a n g e l i  Lelio — G atan i T indaro, Per fa r e  memoria. Mostra d i fo to  e docu 

m enti d ei p r im i 100 ann i d i vita della M issione Cattolica Italiana d i Zurigo. Cata
logo della mostra. Zurigo, Edizioni M issione C atto lica Italiana 1998, 183 p.

N a r d e l lo  M . — Z a c c h e l lo  G. — G h io t to  E. — G re n d e n e  G., “Cent’anni 
p e r  S ch io” (1901-2001). L’opera educa tiva  d e l l ’Oratorio salesiano “S. L uigi” narra
ta p e r  im m agin i. Schio 2001 , 426  p.

L ibreria-Editrici

G em ign an i N. M ., B revi cen n i d i storia della  libreria  salesiana d i Firenze. 
Firenze 1993, 91 p.
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TARGHETTA Fabio, La capitale d e l l ’im pero d i carta. Editoria p e r  la scuola a To
rino nella p rim a  m età d e l N ovecento. Torino, SEI 2007 ; riedito T a r g h e t t a  F., 
Serenant e t illum inant. I  cen to ann i della SEI. Torino, SEI 2012 , 200 p.

VILLA M arco, La Società Editrice in ternazionale n e ll’azione d i istruzione reli
giosa  e professionale d ei Salesiani. Tesi. M ilano  1998, 200 p.

Filippi M ario  S .D .B ., I l  CCS e l ’ELLEDICI. Un centro e un ’ed itrice a servizio 
d i una form az ion e in tegra le d ei g io van i (1939-1980), in  F. M o t t o  (a cura di), 
Salesiani d i don Bosco in Ita lia . ,  pp. 420-441 .

FARINELLI Leonardo, La Fiaccadori: un affare da non fa re, in  F. MOTTO (a cu
ra d i), Parma e don Carlo M aria Baratta, salesiano. . . , pp. 309-338 .

M usei

BROCARDO Giuseppe S .D .B ., I l “M useo d i storia naturale don B osco”a Torino- 
Valsalice, in RSS 15 (1996) 181-187.

MUSICA: Due volum i, quattro artico li e una tesi
S o d i M an lio  S.D .B . (a cura d i), Liturgia e musica nella fo rm az ion e salesiana. 

Roma, Editrice S .D .B . (Edizione extra comm erciale) 1984, 240 p.
Salesiani e Musica. Atti d e l I  Convegno d ei musicisti salesiani europei 24-29  

agosto 1987. (= Com unicare). Roma, Editrice S.D .B . 1987, 179 p.
G r e g u r  Josip S .D .B ., Don Rua e la musica sacra, in  F. M o t t o  (a cura di), 

Don M ichele Rua p rim o  successore d i don B o s c o . ,  pp. 329-348 .
P a n u n z io  Raffaele, Servite D om inio in Laetitia. La musica salesiana com e 

apostolato in  All’alba d e l terzo m illennio. M iscellanea d i studi in onore d i Antonio 
Chionna. S .l., Schena editore / Edizioni il Punto [2005], pp. 417-433 .

V ia n e l l i  Em anuele Carlo, Don Carlo M aria Baratta, la scuola d i canto e la- 
riforma della musica sacra, in  F. MOTTO (a cura d i), Parma e don Carlo M aria 
Baratta, salesiano. . . , pp. 283-308 .

COLOMBO Rosetta F.M .A., La musica mezzo educa tivo in don Bosco, n ei suoi 
fe d e l i  in terpreti e continuatori. Tesi, Pont. Ist M usica sacra. Roma, 187 p.

ORATORI: Sette articoli, uno d i laico
B ra id o  Pietro S .D .B ., L’Oratorio salesiano in Italia, “lu ogo”propiz io alla ca te

chesi nella stagione d ei congressi (1888-1915), in RSS 24 (2005) 7-88.
— , L’Oratorio salesiano vivo in un d ecenn io dram m atico (1913-1922), in  RSS

24 (2005) 211-268 .
— , L’Oratorio salesiano in Italia e la catechesi in un contesto socio-po litico in e

d ito (1922-1943), in  RSS 25 (2006) 7-100 .
— , La m etamorfosi d e l l ’Oratorio salesiano tra i l  secondo dopoguerra e i l  Post

con cilio  Vaticano I I  (1944-1984), in  RSS 25 (2006) 295-356 .
Caim i Luciano, Gli Oratori salesiani in Italia d a l 1881 a l 1921, in  F. M o t t o  

(a cura d i), L’Opera salesiana da l 1880 a l 1922..., II, pp. 199-230 e in  Caim i Lu
ciano, Gli oratori salesiani in Italia d a l 1888 a l 1921, in Id ., Cattolici p e r  l ’edu ca 
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zione. Studi su oratori e associazioni g io van ili n e ll’Italia unita. Brescia, Editrice La 
Scuola 2006 , pp. 123-163.

M o t t o  Francesco S .D .B ., Cento ann i d i oratorio salesiano in Italia. Da don  
Bosco a don R icaldone, in  “Note d i pastorale giovanile” 2 (2002) 17-28.

—  Una svolta nella pastorale g io van ile d e l p r im o  dopoguerra nella parrocch ia  
italiana d i San Francisco (California — USA), in  J. G. G o n z a le z  -  G. L o p arco
-  F. M o t t o  -  S. Z im n iak  (a cura d i), L’educazione salesiana d a l 1880 a l 1922...,
II, pp. 337-359 .

POLITICA (v. anche m om enti d i guerra pp. 240 -241 ).
O le a r i  E., I  sa lesian i e la loro opera n e l p er io d o  d e l  fa scism o. Tesi Univ. 

M odena-R eggio  E m ilia , 200 7 , 127 p.
S t e l l a  Pietro S .d .b . ,  I  Salesiani e i l  M ovim ento cattolico in Italia f in o  alla 

p rim a  gu erra  mondiale, in  RSS 2 (1983) 223-251 (ried. in  F. M o t t o  [a cura d i], 
Salesiani d i don Bosco in I t a l i a . ,  pp. 154-174).

S cuole P rofessionali: Due volum i, sei artico li ed una tesi
P a n f i lo  Luciano S .d .b . ,  Dalla scuola d i a rti e m estieri a ll ’a ttività  d i fo rm a 

z ione professiona le (1860-1915). I l ruolo d ei Salesiani. M ilano , LES 1976, 142 p.
P r e l le z o  José M anuel S .D .B ., M om enti della loro storia (1853-1953). Roma, 

CNOS-FAP 2010 , 145 p.
P r e l le z o  José M anuel S .d .b . ,  La “pa rte  operaia” nelle case salesiane. D ocu

m en ti e testim on ianze sulla fo rm az ion e  p ro fess iona le (1883-1886), in  RSS 16 
(1997) 353-391 .

— , Dai laboratori d i Valdocco a lle Scuole Tecnico-Professionali Salesiane. Un 
im pegno edu ca tivo  verso la g io v en tù  operaia, in  G. M a l iz ia  S .D .B . -  L. V an  
L o o y  S .D .B ., Formazione Professionale Salesiana. M emoria e attualità p e r  un con 
fron to . Roma, LAS 1997, pp. 19-51.

— , Le scuole professiona li salesiane (1880-1922). Istanze e attuazioni viste da 
Valdocco, in  J . G. G o n z a le z  -  G. L o p a rco  -  F. M o t t o  -  S. Z im n iak  (a cura 
d i), L’educazione salesiana d a l 1880 a l 1922..., pp. 53-94.

Rossi G iorgio S .D .B ., Istituzioni edu ca tive e istruzione professionale a Roma 
tra O ttocento e N ovecento: salesiani e la ici a confronto, in  F. M o t t o  (a cura di), 
L’Opera Salesiana d a l 1880 a l 1922 ..., pp. 105-129.

— , Giovani e fo rm az ion e professionale nella prassi salesiana, in  RSS 21 (2002) 
253-263 .

— , I  registr i sco la stico -p ro fessiona li com e fo n t e  storica , in  RSS 22  (2003) 
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p e r  un confronto. Roma, LAS 1997, pp. 283-340 .

C o ro la iT A  Valentino S .D .B ., La form az ion e a l  lavoro: dalle prem esse p ed a go 
g ich e  e legislative, alla prassi d e l centro d i form az ion e professiona le s. Z eno d i Vero
na. Tesi, Univ. Verona, 1988, 219 p.
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T eatro-C inema un volum e d i cronistoria, 2 artico li e una tesi sul cinem a
Una storia  da ra ccon ta re, una  sto ria  da  con tinua re. C ron istoria  d ella  f i l o 

d ram m a tica  d e l l ’O ratorio Salesiano San L uigi d i Chieri. S a le s ian i San  L u ig i. 
C h ie r i, T ip o g ra f ia  C h iap p e llo  G iovann i, 127  p. [E d izione ex traco m m er
cia le] .

N o v e l l i  M ichele S .D .B ., Educare i g io van i attraverso la fo rm u la  d e l “Teatri
n o” d i don Bosco, “I l teatro d ei g io v a n i” n e l secondo dopoguerra, in F. M o t t o  (a 
cura d i), Salesiani d i don Bosco in I t a l i a . ,  pp. 361-394 .

L ew ick i Tadeusz S .D .B ., D al teatrino d i don Bosco a l teatro salesiano. I l  volto 
e la m issione d e l teatro educa tivo a i tem pi d i don Rua, in  G. L o p arco  — S. Zim- 
NIAK (a cura d i), Don M ichele Rua p rim o  successore d i don B o s c o . ,  pp. 349-378 .

B e rn a rd i M arco, La produz ione cinem atogra fica  della società salesiana dagli 
in izi d e l 900 a l 1936. Tesi, Univ. M ilano  1988, 268 p.

T empo L ibero

ScuraT I Cesare, I l  tempo libero in don Bosco e nella tradizione cattolica, in i i  
tempo libero e l ’associazionismo giovan ile. A tti del Convegno (Rom a 12-13 gen
naio 1991). Roma, CN O S-C IO FS 1991, pp. 47-58 .

n o t a

Si aggiungono qu i alcune u tili indicazioni b ibliografiche di contesto:

ARCHIVIO: due volum i e vari articoli
A rc h iv io  S a le s ia n o  C e n t r a le ,  Fondo don Bosco. M icroschedatura e descri

zione. Rom a 1980, 629 p.
S em era ro  Cosimo S .D .B ., Don Alberto Caviglia. 1868-1943. i  docum en ti e 

lib ri d e l p r im o  editore d i don Bosco tra erudizione e spiritualità p edagogica . Torino, 
SEI 1994, 351 p.

L o d o lin i Elio, Gli a rch iv i p r iva ti e p ersona li (a proposito del volum e di C. 
S em era ro , Don Alberto Caviglia. Torino, SEI 1994), in  “Salesianum ” 58 (1996)
1, 125-136.

N a n n o la  N icola S .D .B ., L’Archivio d e l l ’istitu to Salesiano d i Caserta. Napoli, 
Laurenziana 1991, 41 p.

B o a g a  Emanuele, Natura e tipologia della docum entaz ione n egli istituti reli
g io si con partico la re riferim en to a l caso salesiano, in  RSS 21 (2002) 127-135.

C a s e l la  Francesco S .D .B ., istitu to salesiano d i Soverato (Catanzaro): in ven ta 
rio d e l l ’Archivio, in  RSS 15 (1996) 141-180.

L e n t i A rthur S .D .B ., Contributo alla lettura e valorizzazione d elle fo n t i  a rch i
vistiche. I l  viaggio d i don Paolo Albera in Sicilia M alta e Calabria n e l 1914, in 
RSS 2 (1983) 123-144.

M o t t o  Francesco S .D .B ., L’arch ivio pa rtico la re d i Pio X, un nuovo strum ento  
d i ricerca p e r  la storia salesiana, in  RSS 23 (2004) 457-460 .
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— , N orme p e r  l ’ediz ione d eg li scritti d i don Bosco e d elle fo n t i  salesiane, in  RSS
1 (1982) 81-94.

— , Per una p o litica  d ei b en i cu lturali nella Famiglia salesiana. I l  caso d eg li ar
ch iv i d i interesse storico, in  RSS 21 (2002) 107-120.

B ibliografia

M o t t o  Francesco S.D .B . (a cura d i), Scritti d i don Carlo M aria Baratta, in  F. 
M o t t o  (a cura d i), Parma e don Carlo M aria Baratta, salesiano. . . , pp. 405-418.

— , Rassegna bib liografica (1978-2004), in  RSS 26 (2007) 113-333.
PARK Am brogio S .D .B ., Bibliografia d ei Rettori M aggiori della Società Salesia

na d a l p rim o a l terzo successore d i don Bosco, in  RSS 3 (1984) 209-225 .
PRELLEZO José M anuel S .D .B ., Isa lesian i e l ’educazione. Repertorio bibliogra

f i c o  (1859-1988). Roma, UPS 1998, 86 p.

D efunti

Salesiani d efun ti d a l 1864 a l 1986. Roma, Editrice S .D .B . D irezione Gene
rale Opere don Bosco 1986, 469  p.

Salesiani d efun ti d a l 1864 a l 2002. Roma, Editrice S .D .B . D irezione Gene
rale Opere don Bosco 1986, 547 p.

PAPES Antonio M . S .D .B ., L’attività  letteraria e le relative norm e circa  le m e
m orie d ei d efun ti nella Congregazione Salesiana, in  RSS 8 (1989) 57-110.

M etodologia Storica

D e sra m au t Francis S .D .B ., Come si scrive la storia oggi, in  RSS 12 (1993) 
375-390 .

PORTELLI Alessandro, Un lavoro d i relazione. Osservazioni sulla storia orale, in 
RSS 19 (2000) 125-134.

S t e l l a  Pietro S .D .B ., Fare storia salesiana oggi, in  RSS 1 (1982) 41-53.
— , Fare storia salesiana oggi, in  RSS 12 (1993) 391-400 .
WYNANTS Paul, Per la storia d i un ’istituzione insegnante religiosa: orien tam enti 

d i ricerca, fo n t i  e m etodi (XIX-XXsecolo), in  RSS 15 (1996) 7-54.

U no storico  salesiano di don B o sco : P ietro Stella

BRAIDO Pietro S .D .B ., Pietro Stella, storico professionale, maestro d i storiogra
f i a  d i don Bosco e salesiana, in RSS 27  (2008) 183-206.

Lupi M aria  -  G ira u d o  Aldo S.D .B . (a cura d i), Pietro Stella. La lezione d i 
uno storico. (= CSD B -  Stud i storici, 16). Roma, LAS 2011.

C onclusione e prospettive

In attesa d i tracciare un bilancio critico complessivo di quella che abbiamo 
chiam ato letteratura storiografica salesiana edita in  Italia fino ai giorni nostri, 
facciamo sem plicem ente alcune osservazioni conclusive ed orientative sulla base
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dei risu ltati del lim itato  m onitoraggio da noi effettuato.

1. La storiografia salesiana vera e propria fino ad oggi in  Italia si è soprattut
to soffermata sulla figura del fondatore (personalità, operato, pedagogia, sp iri
t u a l i t à . ) ,  con qualche am pliam ento circa il gruppo dei salesiani p iù  sign ificati
vi della prim a generazione (Rua, C erruti, Lasagna, Barberis, B o d r a to .)  d i cui 
si sono pubblicati soprattutto episto lari. N ella Pontificia U niversità Salesiana 
continua ad essere attivo il Centro Stud i Don Bosco (CSD B) con b iblioteca 
specializzata sul santo e sul suo tem po; anche il settore p iù  produttivo dell’ISS è 
stato quello relativo al fondatore e ai suoi p rim i discepoli. Le ragioni, m oltep li
ci, sono note e se ne parlerà diffusam ente in  altri contributi del volum e, dal m o
mento che è la situazione in cu i si trova la quasi totalità delle istituzioni religiose 
sorte nell’ottocento e novecento in  Italia e in  altri paesi.

Benché num ericam ente abbondanti siano i tito li assim ilab ili ad indagin i di 
indole storiografica (alcune centinaia) in  realtà, anche per i p iù  consistenti am 
b iti istituzionali, quali la storia di Opere Salesiane o biografie d i salesiani, sono 
piuttosto lim ita ti g li studi m onografici defin ib ili “storiografici”, sono pochissi
me le biografie critiche e non esistono analisi diacroniche di tem atiche di forte 
interesse salesiano lungo la storia d ’Italia.

Forse p iù  che porsi la dom anda del percorso fatto da tale letteratura di sem
plice sapore storiografico -  troppo breve e troppo unidirezionale (celebrativo- 
devozionale) -  sarebbe conveniente, preso atto della situazione, avviare un pro
cesso storiografico vero e proprio che d ia conto reale dell’essere e dell’operare di 
17 .000 Salesiani in  400  località d’Italia (e alcune altre dell’Italia a ll’estero) nel 
corso d i un secolo e mezzo d i tempo.

2. Determ inati input per andare oltre il “mito fondativo”, per scrivere una sto
ria salesiana in Italia ben inserita nel contesto storico-ecclesiastico dell’epoca, che 
dunque vada oltre una storiografia divulgativa sul filo della cronaca spicciola, della 
memoria dell’autore e delle testimonianze a favore, sono pur stati dati, specie dal- 
l’ISS in varie sedi negli u ltim i due decenni; ma sostanzialmente non sono stati re
cepiti. Con ogni probabilità non si è riusciti a far cogliere il valore di studi storici 
che con la loro capacità di “comprendere” il cammino storico di un’opera salesia
na, offrono orientamenti ed indicazioni per il suo ammodernamento e l ’eventuale 
rivitalizzazione. Una storia dell’Italia salesiana ben condotta costituisce una risorsa 
per la congregazione, un valore aggiunto per la qualità stessa della sua vita e azione.

A nche i vertici della congregazione, pur facendo sovente appello al valore 
della “m em oria” -  “non c’è futuro senza passato” -  non hanno dato indicazioni 
e disposizioni precise al riguardo, per cui ogni ispettoria d ’Italia, ogni casa, ogni 
confratello si è mosso, per così dire in ordine sparso. A lcune regioni si sono im 
pegnate p iù  di altre; alcune aree geografiche e alcune case m eglio di altre. Opere 
im portanti della prim issim a ora (ad es. Torino-Valsalice), e alcune già soppresse 
(ad es. Lanzo, Borgo San M artino) non hanno ancora ricevuto un’adeguata at
tenzione storiografica.



Le attenuanti non m ancano: le non m olte persone in  grado di “scrivere di 
storia” sono spesso state dirottate in  am biti d i governo ed am m inistrativ i o in  al
tri am bienti d i studio ritenuti p iù  u tili alla congregazione; i ricorrenti anniversa
ri hanno per lo p iù  incentivato pubblicazioni ad uso “promozionale”, d i sem pli
ce e am ena lettura, m agari riccam ente illustrati; la  facilità di confezionare un vo
lum e accostando, pagina dopo pagina, cronache, m em orie, foto, ricordi, ritagli 
d i giornale, con un occhio soprattutto a ll’attualità , anziché seguire la  m etodolo
gia propria della ricostruzione storica ecc.

Va anche detto che se la storiografia donboschiana sembra ancora dom inan
te, grazie alla figura sfolgorante e sim patica del fondatore, che si tende a perpe
tuare anche per m otivi carism atici, tuttavia l ’interesse per quella che potremmo 
definire la seconda fase della storia salesiana d ’Italia — quella del dopo don Bo
sco — è indubbiam ente cresciuto in  questi u ltim i tem pi. S i stanno in  effetti fa
cendo passi in  avanti per andare oltre la letteratura prescientifica ed approdare a 
studi che si ispirano a m odelli storiografici p iù  riusciti, m agari con confronti a 
p iù  voci in  vista d i una storia nazionale.

3. Al riguardo però vanno evidenziati almeno tre condizionam enti.
a. Anzitutto, ai fin i di una valida interpretazione dell’azione salesiana in  Ita

lia  — o di una “Italia a m atrice salesiana” come direbbe Francesco Traniello — si 
dovrebbe procedere ad un’approfondita analisi storica delle strutture nazionali 
poste in  essere lungo il secolo e mezzo di esistenza dell’O pera salesiana in  Italia, 
dei m etodi educativ i adottati lungo le varie stagion i po litiche e sociali, degli 
orientam enti sp irituali elaborati nei diversi m om enti cu lturali ed ecclesiali, delle 
m entalità dom inanti in  determ inati frangenti ed emergenze nazionali, dei m o
delli form ativi in  uso lungo l ’evolversi della condizione giovanile nel Paese, delle 
condizioni economiche, delle legislazioni scolastiche, dei m odi e tem pi d i lavoro 
e di uso del tempo libero ecc. La storia salesiana tou te en tière in Italia  è m ulti- 
m ensionale e diacronica e come tale intercetta appunto diversi m ondi: della po
litica, dell’econom ia, della legislazione, della cu ltura, dell’educazione, dell’em ar
ginazione, della scuola, del lavoro, del tempo libero, dei giovani, della chiesa, 
delle forme di p ietà nei diversi t e m p i .  Uno studio am pio come questo, certa
m ente im probo, è ancora tutto da fare.

b. In secondo luogo le monografie scientifiche disponibili non offrono basi 
scientifiche omogenee, che consentano di parlare in senso proprio di storia sale
siana in  Italia. M a anche nell’ipotesi di una maggiore disponibilità di tali m ono
grafie di m icrocosmi salesiani, rimarrebbe la grande difficoltà di riuscire a riunire 
in una sola sintesi centinaia di esperienze diversissime fra loro, nel senso che i sa
lesiani si sono ubicati in vari tem pi e in tu tti g l i  angoli del territorio nazionale, 
hanno operato in m ille m odi in contesti loca li geografici, sociali, cu lturali religiosi 
assolutamente d isom ogenei e dunque si sono interfacciati con persone, comunità, 
ideologie, costumi, ab itud in i molto diversi. Solo studi m ultid iscip linari e transre
gionali potrebbero riuscire a dare un’idea completa della realtà. Si impongono 
pure indagin i preparatorie di carattere statistico, demografico, so c io lo g ic o . So
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prattutto le scienze im parentate con la storia possono e devono giocare il loro 
ruolo.

c. A i fin i d i una storia dell’Italia salesiana saranno pure sempre necessarie 
delle attente biografie dei salesiani p iù  “sign ificativ i” soprattutto a livello nazio
nale, biografie che non siano sem plici “om aggi agli scomparsi” o agiografie ed i
ficanti ad uso interno. D eterm inati personaggi con la loro poliedrica personalità 
hanno plasmato territori e educato generazioni d i fam iglie e d i giovani. S i ri
chiederà di conseguenza la d isponib ilità d i am pie fonti archivistiche e b ib liogra
fiche (oltre a adeguate risorse economiche, soprattutto se vengono coinvolti stu
diosi la ici).

4. Infatti da ll’articolato m onitoraggio qu i presentato risu lta che g li autori, 
tanto dei vo lum i quanto dei saggi e degli articoli, sono per lo p iù  salesiani, m en
tre g li studiosi la ic i che si sono interessati d i “cose salesiane” sono piuttosto po
chi. La percentuale laicale m aggiore è forse nelle tesi. R idottissim a è poi la pre
senza fem m inile. D ’altra parte va notato che anche i contributi d i studiosi sale
siani in  pubblicazioni e m iscellanee non salesiane risultano num ericam ente irr i
levanti. Sono questi due dei tan ti m otivi -  che non possiamo qu i analizzare -  
per cui la  letteratura e la storiografia salesiana tende a rim anere chiusa “in  casa” 
e fatica a fare breccia nei circoli cu lturali e nelle storiografie nazionali, tanto ci
v ili quanto ecclesiastiche. Non basterà prenderne atto; occorrerà valutare la si
tuazione a livello nazionale e prendere decisioni al riguardo, prim a m agari che 
sia troppo tardi. Fra l ’altro, una seria storia dei Salesiani e delle Figlie d i M aria 
A usiliatrice in  Italia, soprattutto  per il prim o secolo d i v ita  salesiana (18 5 0 
1950), costituisce una base indispensabile per una m iglio r storiografia salesiana 
estera in  quanto l ’ita lian ità  di don Bosco e di m olti salesiani dei p rim i decenni 
(m entalità, cultura, usi e costum i, a s p ir a z io n i.)  ha indubbiam ente condiziona
to tu tta  l ’azione salesiana oltre i confini nazionali.

5. La natu ra  carism atica  d e ll’O pera salesiana ind icherà  e “cond izionerà” 
sempre la  prospettiva con la  quale affrontare la sua storia. L’essere un’istituz io 
ne relig iosa della  chiesa catto lica d ’Italia, che però opera sul territorio  naziona
le in tercettandone tu tte  le d im ension i, sem bra esigere, per una vera e profon
da com prensione della  propria storia, la  corretta com posizione ed artico lazio 
ne in  un’un ica sintesi storiografica delle due d im ension i, relig iosa e civ ile, ca
rism atica e sociale. L’im pegno dello studioso si prospetta pertanto notevolissi
mo. Il fatto m agari d i essere laico e non salesiano, se lo libera da im plicazion i 
personali ed em otive nella  storia che in tende scrivere, al tem po stesso però, ta
le vantaggio  d i una presum ibile m aggiore “oggettiv ità” de ll’analisi storica, v ie
ne riequ ilib ra to  dal risch io  d i non cogliere il peso specifico d i determ inate 
scelte relig ioso-carism atiche de ll’istituzione salesiana, d i non in tu ire  lo spesso
re d i determ inate in tu iz ion i, d i non percepire il senso profondo d i certa term i
n o lo g ia .



Insomma la storiografia salesiana in  Italia dovrebbe stare al passo della m i
gliore storiografia contem poranea, dovrebbe tener conto delle tendenze storio
grafiche attuali della storiografia della v ita religiosa per lo meno in  Europa, do
vrebbe rispondere alle nuove dom ande che la società civile, religiosa e anche sa
lesiana pone ad essa, senza m ai mettere fra parentesi, m agari per amore d i m o
dernità e di pubblica accoglienza, quello che si considera proprio: lo specifico 
carismatico del proprio essere ed operare ieri, oggi e domani.
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