
LA RIVISTA «THEOTOKOS»:
TRENT’ANNI A SERVIZIO DELLA MARIOLOGIA
E I VENTICINQUE COLLOQUI INTERNAZIONALI

(1992-2022)

Di fronte agli indici dei periodici e di volumi in collana sorgono inter-
rogativi che intercettano l’ad quid, il cur, e il quomodo… di tale impegno. E
questo soprattutto oggi, quando molte riviste – come pure interi volumi – so-
no on line o comunque più facilmente accessibili che in altri tempi. 

La rivista «Theotokos» ha ispirato l’apertura di una serie di Colloqui
che con la sapiente regia di Stefano De Fiores e con il coinvolgimento del-
la professionalità di numerosi altri collaboratori, hanno realizzato un per-
corso soprattutto in contesto internazionale. La lectio che promana dallo
scorrerne l’Indice suscita ammirazione mentre stimola ad ulteriori ricerche
e sviluppi.

Ma gli interrogativi sopra accennati racchiudono anche altrettante pro-
vocazioni che possono costituire come una manuductio per conoscere e valo-
rizzare un percorso di cultura proprio dell’ambito dello stesso periodico o del-
l’orizzonte offerto dai temi della collana.

L’Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana fin dal suo sorge-
re ha pensato ad un organo di collegamento che potesse costituire un’occasio-
ne preziosa per un approfondimento della mariologia; e questo ad un livello
alto, scientificamente saldo, e tale da certificare un cammino di riflessione in
un contesto teologico qual è quello che si è mosso tra il XX e il XXI secolo.

L’ad quid, pertanto, sollecita il rispetto per un lavoro che ha il solo esi-
to di far conoscere – di fronte a qualunque istanza di ricerca – risultati che non
ci saremmo aspettati, almeno fino alla vigilia del Vaticano II. Sia il cap. VIII
della Lumen gentium come pure la base liturgica del culto mariano predispo-
sta dalla Sacrosanctum concilium e ben sviluppata dalla Marialis cultus han-
no offerto uno spazio di attenzione all’ambito mariano con l’opportunità di al-
largare lo sguardo sollecitato da nuove incoraggianti prospettive emerse in nu-
merosi documenti del Magistero da eventi come l’Anno mariano 1987-1988 e
il grande Giubileo dell’anno 2000.

La risposta al cur viene di conseguenza: le linee della Lumen gentium
attendevano – ma l’input non è terminato – di essere sviluppate (come pure di
essere approfondite nelle loro radici). La luce che proviene, ad esempio, dalle
pagine della storia della mariologia costituisce una garanzia per leggere – in
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un orizzonte ben più ampio e altrettanto solido – le riflessioni più recenti e man-
tenere aperte verso il futuro ulteriori prospettive di sviluppo.

Resta il quomodo, la verifica cioè di come trent’anni di riflessione e
di proposta siano state realizzate. E qui l’attenzione si concentra sulla con-
statazione di una impostazione del percorso editoriale che intende riflettere
il cammino di un’Associazione aperta al confronto e all’approfondimento,
come pure all’aiuto ad altre istituzioni soprattutto nell’elaborazione di con-
vegni e simposi.

1. Un avvio al confronto nello scorrere del tempo

Se la seconda parte di queste pagine pone il lettore-ricercatore dinanzi ai sin-
goli Autori – come sarà evidenziato più oltre -, la prima parte offre una “fotogra-
fia” dei singoli fascicoli, a cominciare dal così detto numero “0” dove si delinea il
significato di una nuova rivista quale espressione di una nuova associazione.

Articoli, studi, atti di convegni (nazionali e internazionali), note, rasse-
gne, recensioni, notizie, omelie, in memoriam, libri ricevuti, varia… sono i ti-
toli delle rubriche che ordinariamente caratterizzano la maggior parte dei vo-
lumi. Un dato che va evidenziato è costituito dalla presenza dell’Editoriale.
Più o meno ampio, il testo offre una chiave interpretativa del fascicolo quasi
sempre monografico. 

In questa linea gli Editoriali che aprono il percorso su riflessioni di or-
dine biblico risultano preziosi per cogliere l’orizzonte della progressiva ricer-
ca nel contesto dei dati neotestamentari.

Quando poi si passa dal 2001 in avanti (fino al 2008) allo studio di Ma-
ria nella tradizione orientale e occidentale, allora l’Editoriale costituisce un ve-
ro e proprio studio, notevolmente sviluppato. Mettendo insieme questi testi si
può toccare con mano lo sviluppo storico di variegate riflessioni in campo ma-
riologico. nel 2008 si apre un secondo filone storico che prende in considera-
zione autori che vanno dal IX secolo fino ai nostri giorni.

Alcune tematiche di tanto in tanto si affacciano – quasi come un inter-
mezzo della tematica editoriale – per prospettare riflessioni, come quella di «Ma-
ria, persona in relazione» frutto di un convegno (2007) e seguita da ulteriori svi-
luppi (2010). Altre tematiche: quella di «Maria, paradigma antropologico nella
teologia postconciliare» (2013); quella sollecitata in occasione del centenario di
«Fatima» (2017) o intorno all’«Immacolata» (2018); quella relativa all’insegna-
mento della mariologia nel contesto degli studi teologici e accademici (2020).

372 MAnLIo SoDI



2. Le singole annate

La presentazione delle singole annate procede fascicolo per fascicolo. In
tal modo il lettore ha dinanzi a sé il quadro preciso della linea editoriale. All’in-
terno delle annate la paginazione non è sempre coerente: talvolta riprende da ca-
po con il secondo fascicolo dell’annata; questo ha richiesto una particolare at-
tenzione nella indicizzazione dei testi presente nella seconda parte del lavoro.

1992 – n. 0
Editoriale

VALEnTInI A., Il significato di una nuova rivista e di una nuova asso-
ciazione (3-5).

Articoli
DE FIoRES S., Maria microstoria della salvezza. Verso un nuovo statuto

epistemologico della mariologia (7-22).
CALAbUIG I.M., Riflessione sugli orientamenti teologici dell’Associa-

zione Mariologica Interdisciplinare Italiana (23-35).
SoDI M., Testi mariani del primo millennio (37-49).

Recensioni (51-70) – Notizie (71-82) – Statuto dell’AMI (83-86).
*   *   *

LA MARIOLOGIA IN ITALIA NEL XX SECOLO
Atti del I Convegno dell’AMI. Poggio di Roio (L’Aquila), 9-12 ottobre 1991

Anno I – 1993 – n. 1

Editoriale
VALEnTInI A., Il primo Convegno nazionale dell’AMI (3-8).

Studi
DE FIoRES S., Maria inculturata in Italia tra passato e futuro (9-34).
AMATo A., La mariologia italiana del XX secolo (35-72).
VALEnTInI A., Maria negli studi biblici del XX secolo (73-94).
DAL CoVoLo E., Saggio patristico-mariano in Italia (95-106).
SoDI M., Maria nella Liturgia oggi (107-136).
GASPARI S., Maria e il rinnovamento liturgico in Italia (137-170).
MILITELLo C., Questione femminile e mariologia (171-190).
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Note
bRUnI G., Approccio ecumenico alla mariologia (191-200).
SAnToRo M.M., Maria nei documenti della Conferenza Episcopale ita-

liana (201-226).
bo V., Maria nella pietà popolare italiana (227-232).
bEDonT E.M., Ruolo del santuario mariano in Italia (233-245).

*   *   *
«NATO DA DONNA» (Gal 4,4): LETTURE INTERDISCIPLINARI

Anno I – 1993 – n. 2
Editoriale

VALEnTInI A. (3-6).
Studi

SERRA A., Gal 4,4: una mariologia in germe (7-25).
GAMbERo L., Galati 4,4 nell’esegesi dei Padri della Chiesa (27-49).
TRIACCA A.M., L’uso di Gal 4,4ss nell’odierna liturgia romana (51-116).
LAMbIASI F., Maria la donna e la Trinità. Una esplorazione in alcune

mariologie contemporanee (117-144).
oCChIPInTI GozzInI V., Partorito da donna (144-155).
MATTAI G. – b. MARRA, Riflessioni per una lettura antropo-sociologica

di Gal 4,4ss (157-170).
MASCIARELLI M., Nato da donna, nato sotto la legge. Appunti di catechesi

(171-198).
Recensioni (199-228) – Notizie (229-248).

*   *   *
LA MARIOLOGIA OGGI: RICERCA E INSEGNAMENTO

Atti del II Convegno dell’AMI. Loreto, 29 settembre – 2 ottobre 1993
Anno II – 1994 – n. 1

Editoriale
CALAbUIG I.M. (3-11).

Studi
DE FIoRES S., La mariologia nell’attuale statuto epistemologico della

teologia (13-36).
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oDASSo G., Ermeneutica biblica in mariologia (37-72).
TRIACCA A.M., Mariologia e “celebrazione” della storia della salvez-

za (73-96).
SAnToRo M.M., Per una mariologia narrativa. Approfondimenti se-

guendo P. Ricoeur (97-134).
bAboLIn S., Il linguaggio simbolico in mariologia (135-162).
AMATo A., Inculturazione e mariologia (163-195).
DI nICoLA G.P., Maria persona in relazione. Tra sociologia e teologia

(197-261).
SoDI M., Didattica teologica e nuove tecnologie. Teoria e prassi (263-291).

*   *   *
«CHI È MIA MADRE E CHI SONO I MIEI FRATELLI» (Mc 3,33)

Anno II – 1994 – n. 2

Editoriale
VALEnTInI A. (3-9).

Studi
MAGGIonI b., Lettura sincronica di Mc 3,20-21.31-35 e par (11-26); 
MAnnS F., Sapienza e follia in Mc 3,20-35 (27-36); 
AMATA b., Parentela e discepolato. Rilettura patristica di Mt 12,46-50

(37-68); 
DonGhI A., Con Maria fratelli, sorelle e madri nella Pasqua di Gesù

(69-90); 
boRDonI M., Maria madre e sorella in cammino di fede (91-105); 
FARInA M., Dalla maternità-destino alla maternità simbolo di amore

(107-136); 
MAnELLo M.P., Per una catechesi a partire da Mt 12,46-50; 
GARGAno G.I., Lectio divina su Mc 3,31-35 (155-161);

Note
RUM A., De Maria numquam satis. Un aforisma in cerca d’autore e si-

gnificato (163-173);
Rassegne

PEDICo M.M., Pietà popolare mariana in Italia (175-214);

Recensioni (215-226) – Notizie (227-241) – Elenco dei soci AMI (243-244).
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LA MADRE DELL’EMMANUELE
Anno III – 1995 – n. 1

Editoriale
VALEnTInI A., A proposito dei vangeli dell’infanzia (3-11).

Studi
oRSATTI M., Gesù Cristo, Figlio di Davide, di Abramo… di Maria. Una

nota mariologica nella cristologia di Mt1,1-17 (13-37).
TonIoLo E.M., Mt 1,18-25: testimonianze patristiche (39-87).
AMATo A., Il concepimento verginale di Gesù. Introduzione a una “quae-

stio disputata” (89-103).
DI nICoLA G.P., La maternità verginale di Maria (105-133).
RoSSo S., Mt 1,1-25 nei lezionari del Rito Romano (135-158).
bISSoLI C., Maria in Mt 1: prospettiva catechistica (159-171).
MASInI M., Lectio divina su Mt 1,1-16 (173-194).

Note
FERRERo REGIS A., Iconografia medievale della genesi di Cristo (195-200).
PERRELLA S.M., La figura di Maria in convegni e simposi recenti (201-245).
AMATo A., Elementi di bibliografia su la concezione verginale (247-250).

Recensioni (251-271) – Notizie (273-279).
*   *   *

MARIA NEL MISTERO DEL VERBO INCARNATO
Congresso Internazionale Mariologico. Loreto 22-25 marzo 1995

Anno III – 1995 – n. 2

Editoriale
VALEnTInI A. (281-290).

Prolusione
RATzInGER J., “Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine”

(291-302).

Studi
VAnnI U., Maria e l’incarnazione nell’esperienza della Chiesa giovannea

(303-326).

376 MAnLIo SoDI



DUPonT J., L’annuncio a Maria (327-332).
SERRA A., Giuseppe e Maria, l’uomo e la donna dei tempi nuovi (333-363).
o’CoLLInS G., L’equilibrio umano di Gesù di Nazareth (365-368).
AMATo A., L’Incarnazione e l’inculturazione della fede. Riflessioni in-

troduttive (369-383).
CAnTALAMESSA R., La Theotokos segno della retta fede cristologica, al-

la luce dei Concili di Efeso e di Calcedonia (385-403).
GhARIb G., L’Incarnazione nelle icone dell’Oriente cristiano (405-419).
STAMM h.M., Ruolo di Maria nell’Incarnazione secondo alcuni autori

medievali (421-428).
LéThEL F.M., La maternità di Maria nel mistero dell’Incarnazione e del-

la nostra divinizzazione, secondo s. Luigi Maria Grignion de Montfort
e il card. De Bérulle (429-470).

DE FIoRES S., L’Incarnazione e Maria nella riflessione teologica con-
temporanea (471-507).

CALAbUIG I.M., Il mistero dell’Incarnazione del Verbo in alcune ora-
zioni salmiche (509-530).

TRIACCA A.M., Teologia liturgica “mariana” a partire dal mistero del-
l’incarnazione (531-555).

nAVARRo PUERTo M., “Nato da donna” (Gal 4,4): prospettiva antropo-
logica (557-569).

SEConDIn b., Spiritualità dell’incarnazione (571-584).
oTT h., Maria nel mistero del Verbo incarnato. Una prospettiva prote-

stante (585-594).
nAPIóRkowSkI S.C., Maria nel mistero dell’Incarnazione. Prospettive

cattoliche (595-605).
FoRTE b., Maria nel mistero del Verbo incarnato. Linee dottrinali emer-

genti (607-635).

Omelia
MAGGIonI C., Omelia nella solennità dell’Annunciazione del Signore

(637-639).

Note
SAnTARELLI G., Il santuario della Santa Casa di Loreto. Note di storia

e di arte (641-654).
Libri ricevuti (655-657) – Soci dell’AMI (659-660) – Indice dell’anno (661-662).
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«IL BAMBINO E SUA MADRE» (Mt 2,13)
Anno IV – 1996 – n. 1

Editoriale
VALEnTInI A. (3-13).

Studi
SEGALLA G., Il bambino con sua madre in Matteo 2 (15-27).
CAVALLETTI S., Sfondo giudaico e tradizioni nel capitolo secondo di Mat-

teo (29-39).
PIERInI F., Mariologia patristica di Mt 2,11 (41-58).
GhARIb G., Mt 2 in alcune tradizioni liturgiche (59-93).
LAnzA S., Il bambino e sua madre. Le prime parole della fede: contesti

e itinerari (95-117).
bARbAn A., Lectio divina (Mt 2) (119-130).
PFEIFFER h., L’iconografia dell’infanzia di Gesù secondo Mt 2 (131-150).

Note
oDASSo G., Il segno dell’Emmanuele nella tradizione dell’Antico Te-

stamento (151-188).
RIGATo M.L., Giuseppe, sposo di Maria, in Mt 1-2 (189-218).
CoLLo C., Maria nel pensiero di Lutero (219-252).

Recensioni (253-274) – Notizie (275-280).

*   *   *

L’ANNUNCIO A MARIA
Anno IV – 1996 – n. 2

Editoriale
VALEnTInI A., L’annuncio a Maria (281-295).

Studi
MAnICARDI E., L’annuncio a Maria. Lc 1,26-38 nel contesto di Lc 1,5-

80 (297-331).
GILA A., Antiche omelie sull’Annunciazione (333-410).
MAGGIonI C., Annunciazione e Liturgia. Approccio ermeneutico alle

liturgie occidentali (411-475).
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MUzJ M.G., L’iconografia dell’Annunciazione (477-509).
FARInA M., “Vieni, ti farò vedere la bellezza delle mie creature”. Saggio

di antropologia teologica a partire dal femminile (511-541).
MoRAnTE G., Catechesi sull’Annunciazione (Lc 1,26-38) (543-575).
GARGAno G.I., Lectio divina su Lc 1,26-38 (577-588).

Note
CIMoSA M., Il senso del titolo kecharitomene (589-597).
CASALE U., Maria nella Lettera Apostolica “Tertio Millennio adveniente”.

Riflessione teologica e spunti operativi (599-614).
RUM A., Le varie forme di devozione a Maria. Alle fonti del n. 66 della

“Lumen Gentium” (615-623).
PEDICo M.M., Maria di Nazaret, icona del “genio della donna” (625-639).

Rassegne
DonGhI A., Il mistero di Maria e la celebrazione liturgica in alcuni stu-

di recenti (641-658).
Recensioni (659-676) – Notizie (677-687) – Libri ricevuti (689-690) – Indice
dell’anno (691-692).

*   *   *
«LA MADRE DEL MIO SIGNORE» (Lc 1,39-45)

Anno V – 1997 – n. 1

Editoriale
VALEnTInI A. (3-10).

Articoli
MAGGIonI b., La madre del mio Signore. Esegesi di Lc 1,39-45 (11-24).
GAMbERo L., Antiche riletture patristiche di Lc 1,39-45 (25-52).
SoRCI P., La Visitazione nella liturgia (53-81).
SEbASTIAnI L., Una rilettura in chiave di solidarietà (83-111).
oCChIPInTI V., Visitazione (113-119).
DI nICoLA G.P., Maria ed Elisabetta (121-135).
GUGLIELMonI L., Catechesi sulla Visitazione (137-175).
ko hA FonG M., Lectio divina su Lc 1,39-45 (177-195).
CASTELLI F., Poeti e narratori dinanzi alla Visitazione (197-212).
SoRAnzo M., Iconografia della Visitazione (213-241).
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Studi
MAGGIonI C., La madre del Redentore in S. Luigi M. da Montfort (243-264).
MIGLIETTA G.M., Il volto mariano e femminile della Chiesa secondo

H.U. von Balthasar (265-282).
MAGGIonI C., La Vergine Maria nel “Benedizionale” (283-306).
CASALE U., Kierkegaard, il Cristianesimo e Maria (307-330).
AMATo D., Riflessioni di Achille Salvucci sul dogma dell’Assunzione

(331-347).

Recensioni (349-372) – Notizie (373-388).
*   *   *

IL CANTO DELLA FIGLIA DI SION (Lc 1,46b-55)
Anno V – 1997 – n. 2

Editoriale
VALEnTInI A. (391-402).

Articoli
VALEnTInI A., Approcci esegetici a Lc 1,46b-55 (403-422).
GILA A., Riletture patristiche (423-461).
GhARIb G., Il Magnificat nella Liturgia Orientale specie Bizantina (463-485).
FARInA M., Un umanesimo oltre le false dialettiche (487-500).
PALUMbIERI S., L’irruzione di Dio nella storia (501-538).
bERTALoT R., Il Magnificat di Lutero (539-549).
GALLo L.A., Il Magnificat nel documento di Puebla (551-563).
MASCIARELLI G.M., “Grammatica” di catechesi (565-597).
bIAnChI E., Lectio divina (599-615).
VISEnTIn M.C., Il Magnificat in musica (617-642).

Studi
VALEnTInI A., Il problema dell’attribuzione del Magnificat (643-674).
GoLASMICI M., Griglie interpretative di Lc 1,46-55 (675-690).
MASInI M., Tre icone della fede (691-706).
SAnTARELLI G., Nuove fonti letterarie sulla tradizione lauretana (707-724).

Note
VALEnTInI A., Il senso degli aoristi in Lc 1,51-53 (725-729).
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Recensioni (731-757) – Notizie (759-775) – Libri ricevuti (777-7789) – Soci
AMI (779-781) – Indice dell’annata 1997 (783-784).

*   *   *
UNA SPADA TRAFIGGERÀ LA TUA VITA (Lc 2,34-35)

Anno VI – 1998 – n. 1
Editoriale

VALEnTInI A. (3-16).
Articoli

RoSSé G., Approcci esegetici al testo della Presentazione (17-30).
PIERInI F., Antiche riletture patristiche di Lc 2,34-35 (31-38).
RoSSo S., Storia e significato della festa della Presentazione (39-83).
FARInA M., Lasciarsi aprire il cuore (85-101).
FILzI CURTonI M., Maria di fronte alle parole di Simeone (103-119).
RUSPI w., Catechesi su Lc 2,34-35 (121-140).
CARFAGnA A., Lectio divina di Lc 2,34-35 (141-165).

Studi
EVEnoU J., Il Vangelo della Presentazione del Signore nelle liturgie dio-

cesane francesi (XVII-XIX sec.) (167-181).
MILITELLo C., Lo Spirito Santo e Maria (183-221).
bRUnI G., “Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi”. In-

troduzione al Documento del Gruppo di Dombes (223-250).
bRUnI G., Mariologia ecumenica? Preliminari da un punto di vista pro-

testante (251-275).
VELoCCI G., Maria nella vita di J.H. Newman (277-300).
PIFAno P., Volti di Maria nella letteratura e nell’arte (301-315).

Recensioni (317-328).
*   *   *

A GERUSALEMME PER LA PASQUA (Lc 2,41-52)
Anno VI – 1998 – n. 2

Editoriale
VALEnTInI A., La rivelazione di Gesù dodicenne al tempio (Lc 2,41-52)

(331-335).
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Articoli
VALEnTInI A., Approcci esegetici a Lc 2,41-52 (337-374).
CoRSATo C., Lc 2,41-52: Riletture patristiche (375-404).
MAGGIonI C., L’uso liturgico della pericope di Gesù al tempio (405-433).
SEMERARo M., Rivelazione di Gesù e fede di Maria (435-453).
DI nICoLA G.P., Una maternità in discussione (455-468).
LESCoFFIT-LoREnzo b., Conoscenza di Maria e psicanalisi (469-477).
MEDDI L., Aspetti pastorali e catechetici in Lc 2,41-52 (479-492).
MASInI M., Lectio divina: Presente e assente (493-508).

Studi
MUzJ M.G., Lo Spirito nella creazione e nell’Annunciazione (509-530).
CASALE U., Pensare la fede attraverso Maria (531-559).
DE FIoRES S., Montfort “teologo di classe” (561-605).
VELoCCI G., Maria nel pensiero di J.H. Newman (607-632).

Recensioni (633-657) – Libri ricevuti (659-660) – Soci AMI (661-663) – Indi-
ce dell’annata 1998 (665-666).

*   *   *
LE NOZZE DI CANA (Gv 2,1-12)

Anno VII – 1999 – n. 1

Editoriale
VALEnTInI A., Il “segno” di Cana (3-8).

Articoli
FERRARo G., Gesù e la madre alle nozze di Cana. Studio esegetico di Gv

2,1-11 (9-40).
zAnnInI P., Romano il Melode e le tematiche patristiche greco-siriache

su Gv 2,1-11 (41-65).
bALDACCI A.M. – S. RoSSo, Le nozze di Cana nella liturgia romana (67-

95).
MILITELLo C., “Nuptiae factae sunt” (97-117).
DI nICoLA G.P., Segni, metafore e rivelazioni a Cana di Galilea (119-127).
bISSoLI C., Gv 2,1-12: Indicazioni per la catechesi (129-147).
ko hA FonG M., Lectio divina su Gv 2,1-12 (149-164).
SoRAnzo M., Iconografia delle nozze di Cana (165-193).
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Studi
SERRA A., Temi di Gv 2,1-12 alla luce della letteratura giudaica (195-212).
FERRARo G., Interpretazioni patristiche di Gv 2,4 (213-236).
SARToRI L., Dio Padre e Maria (237-263).
MURAToRE U., Maria nella vita e nel pensiero di A. Rosmini (265-287).

Recensioni (289-310) – Notizie (311-316).
*   *   *

LA MADRE DI GESÙ PRESSO LA CROCE (Gv 19,25-27)
Anno VII – 1999 – n. 2

Editoriale
VALEnTInI A., La Madre di Gesù nel mistero dell’“ora” (319-334).

Articoli
MAnnS F., Esegesi di Gv 19,25-27 (335-338).
TonIoLo E., Gv 19,25-27 nel pensiero dei Padri (339-386).
GhARIb G., Maria presso la croce nella liturgia bizantina (387-416).
SoRCI P., Maria presso la croce nella liturgia romana (417-448).
boRDonI M., La Madre di Gesù presso la croce e il “principio mariano”

della Chiesa (449-470).
SEbASTIAnI L., La vera famiglia di Gesù (471-495).
bARIGELLI CALCARI P., Educare al valore cristiano della sofferenza (497-511).
CARFAGnA A., Lectio divina di Gv 19,25-27 (513-540).
hERnAnDEz L.V., L’Addolorata nella pietà popolare latino-americana

(541-559).
VISEnTIn M.C., Il planctus Mariae nell’arte (561-594).
CASTELLI F., Scrittori e poeti dinanzi al dolore della Vergine (595-611).

Studi
MARzoTTo D., La Madre di Gesù e il raduno dei dispersi (613-626).
MUzJ M.G., Immagini di Dio Padre nell’arte cristiana. Aspetti proble-

matici (627-674).
VELoCCI G., Maria nella vita e nel pensiero di S. Alfonso de’ Liguori

(675-689).
Recensioni (691-705) – Notizie (707-728) – Libri ricevuti (729-730) – Soci
AMI (731-733) – Indice dell’annata 1999 (735-736).
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UN GRANDE SEGNO NEL CIELO (Ap 12)
Anno VIII – 2000 – n. 1

Editoriale
VALEnTInI A., Il grande segno (3-15).

Articoli
bIGUzzI G., La donna, il drago e il Messia in Ap 12 (17-66).
CoRSATo C., Ap 12,1-6. Riletture patristiche (67-84).
RoSSo S., Ap 12 nella liturgia romana (85-112).
CASALE U., La donna vestita di sole (113-127).
SEbASTIAnI L., Una pagina di luminosa oscurità (129-164).
MASCIARELLI M.G., La donna di Ap 12 e il futuro ultimo dell’esistenza

cristiana (165-179).
bIAnChI E., Lectio divina su Ap 12 (181-196).
SoRAnzo M., Panorama iconografico della donna di Ap 12 (197-218).
MUzJ M.G., Iconografia medievale della “mulier amicta sole” (219-244).

Studi
SERRA A., Echi di Apocalisse 12 nel “Transitus Mariae”? (245-260).
ko hA FonG M., Maria nell’“anno di grazia del Signore” (261-273).
RIGATo M.L., Maria di Nazaret di stirpe levitica sacerdotale (275-304).
RUM A., Montfort cantore della Vergine (305-319).

Recensioni (321-344) – Notizie (345-372).

*   *   *

MARIA SECONDO LE SCRITTURE
Anno VIII – 2000 – n. 2

Editoriale
VALEnTInI A. (377-382).

Articoli
CoTTInI V., Benedizione e vita nello Spirito (383-401).
SCAnU M.P., Dio salvatore, fedele nell’amore (403-412).
oDASSo G., Nuova creazione e Risurrezione (413-456).
PRIoTTo M., Logos, Sophia, Pneuma (457-484).
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VALEnTInI A., Personalità corporativa e principio di totalità (485-497).
DA SPInEToLI o., “Eccelsa Figlia di Sion” (499-512).
DE VIRGILIo G., “Tra gli umili e i poveri del Signore” (513-536).
FERRARI V., Padri e madri nella tradizione biblico-giudaica (537-550).
SCAJoLA D., Testi tradizionali rivisitati (Gen 3,15; Is 7,14) (551-568).
MAnICARDI L., Il Salmo 45 (44) e il Cantico dei cantici (569-600).
GILA A., Testi e simboli biblici riletti dai Padri in chiave mariana (601-631).
SoRCI P., Testi biblici non mariani applicati alla Vergine nella liturgia

(633-647).
MAnzI F., Tratti mariologici del “vangelo” di Paolo (649-689).
MAnICARDI E., La madre di Gesù nel vangelo secondo Marco (691-707).
GRILLI M., Maria alla luce della teologia di Matteo (709-731).
boTTInI G.C. – n. CASALInI, Maria nella storia della salvezza in Luca-

Atti (733-768).
SEGALLA G., La “madre degli inizi” nel vangelo di Giovanni (769-785).

Studi
VALEnTInI A., In preghiera con Maria, la madre di Gesù (At 1,14) (787-819).
SERRA A., Memoria e contemplazione (Lc 2, 19.51b) (821-859).
bRUnI G., Memoria d’Israele e profezia di comunione (861-871).
MASInI M., Ermeneutica biblico-mariana (873-905).

Recensioni (907-918) – Notizie (919-927) – Libri ricevuti (929-931) – Soci
AMI (933-935) – Indice dell’annata 2000 (937-938) – Indice generale 1992-
2000 (939-949).

*   *   *
MARIA NEI PRIMI TRE SECOLI

Un’introduzione generale
Anno IX – 2001 – n. 1

Editoriale
MARITAno M., La Vergine Maria e i Padri della Chiesa (3-27).

Articoli
MAzzUCCo V., La donna e il cristianesimo nei primi tre secoli (29-59).
GIAnnARELLI E., Maria fra teologia, spiritualità e vita quotidiana: il dif-

ficile emergere di un modello nei secoli I-II (61-82).
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GILA A., La Vergine Madre e l’Antico Testamento secondo i primi Pa-
dri della Chiesa (83-128).

GAMbERo L., Maria “vergine” e “madre” nell’esegesi patristica del NT
nei primi tre secoli (129-151).

CoRSATo C., La tipologia “Eva-Chiesa-Maria” nella tradizione patri-
stica prenicena (153-190).

noRELLI E., Maria nella letteratura apocrifa dei primi tre secoli 
(191-225).

Studi
AGo L.M., L’umanità di Maria e il realismo dell’incarnazione secondo

san Francesco d’Assisi. Tra catari e trovatori (227-282).

Recensioni (283-290) – Notizie (291-292).

*   *   *

LA VERGINE MARIA NEI SECOLI I-II
Anno IX – 2001 – n. 2

Editoriale
MARITAno M., L’essenziale riflessione “teologica” su Cristo e su Maria

nei secoli I-II (295-310).

Articoli
bERGAMELLI F., La verginità di Maria nelle Lettere di Ignazio di Antio-

chia (311-327).
LAnGELLA A., Il Vangelo di Maria in Giustino martire (329-352).
CoRSATo C., Accenni mariani in Melitone di Sardi (353-357).
RoDRIGo PoLAnCo F., La mariologia di sant’Ireneo (359-400).
PERETTo E., Riferimenti mariani negli ebioniti e nei doceti (401-453).

Studi
UTRo U., L’immagine di Maria nell’arte delle origini. Dalle prime raf-

figurazioni al Concilio di Nicea (325) (455-480).

Recensioni (481-490) – Notizie (491-498) – Libri ricevuti (499-500) – Soci
AMI (501-503) – Indice dell’annata 2001 (505-506).
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MARIA IN SCRITTORI DEL III SECOLO
Anno X – 2002 – n. 1

Editoriale
MARITAno M., Maria in scrittori cristiani del III secolo (3-15).

Articoli
DAL CoVoLo E., La dottrina mariana di Tertulliano (17-31).
bIAnCo M.G., Riferimenti mariani in Clemente Alessandrino (33-42).
DAnIELI M.I., Maria “Terra di profeti viventi”. Profezie mariane in Ori-

gene (43-52).
SCoGnAMIGLIo R., La fisionomia “teologica” di Maria. Maternità e ver-

ginità (53-69).
CoCChInI F., Maria “modello del cristiano” nell’interpretazione orige-

niana (71-85).
Recensioni (87-96) – Notizie (97-99).

*   *   *
MARIA IN SCRITTORI ORIENTALI DEL IV SECOLO

Anno X – 2002 – n. 2
Editoriale

MARITAno M., Il quarto secolo: aspetti storici e teologici (103-132).
Articoli

MIGLIoRE F., Maria Vergine e Madre di Dio nelle opere di Eusebio di
Cesarea (133-170).

CATTAnEo E., Maria Vergine-Madre di Dio-Logos incarnato (171-203).
bonATo A., La figura di Maria nelle Catechesi di Cirillo di Gerusa-

lemme (205-217).
zAnnInI P., Mistagogia mariana di Efrem Siro (219-250).

Studi
SEDDA S., Influenze dei Vangeli apocrifi del ciclo dell’“Infanzia Salva-

tori” nella primitiva iconografia cristiana in Italia (secc. III-VII)
(251-342).

CAnDIDI M., Il recupero dei culti tradizionali sotto Decio (343-348).
RIES J., Preghiera, liturgia e luoghi di culto nella chiesa di Mani (349-362).
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Varia
PoRCELLA M.F., Considerazioni iconografiche sull’Immacolata (363-388).
DE FIoRES S., “Rosarium Virginis Mariae”. Novità e approfondimenti

(389-425).
Recensioni (427-444) – Notizie (445-447) – Libri ricevuti (449-453) – Soci
AMI (455-457) – Indice dell’annata 2002 (459-460).

*   *   *
MARIA IN SCRITTORI ORIENTALI DEL IV SECOLO

Anno XI – 2003 – n. 1
Editoriale

MARITAno M., I Padri cappadoci e la mariologia (3-16).
Articoli

MARA M.G., Il quarto secolo: quadro politico e culturale (17-40).
GAMbERo L., La Madre di Dio nella cristologia di Basilio di Cesarea

(41-72).
TRISoGLIo F., La nascita di Cristo e la profezia di Simeone in Basilio di

Cesarea (73-89).
TRISoGLIo F., La Madre di Dio in Gregorio di Nazianzo (91-124).
GIAnnARELLI E., Gregorio di Nissa: fili mariani (125-143).

Studi
bERRUTo MARTonE A.M., Maria nel Montanismo (145-154).
MAzzoLEnI D., Riferimenti a Maria nell’epigrafia cristiana dei primi

secoli (155-176).
Note

CAnDIDI M., I pagani di Harran (secc. V-XI d.C.) (177-192).
Recensioni (193-202) – Notizie (203-212).

*   *   *
MARIA IN SCRITTORI OCCIDENTALI DEL IV SECOLO

Anno XI – 2003 – n. 2
Editoriale

MARITAno M., I padri latini e la mariologia nel IV secolo (215-244).
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Articoli
CAPELLIno M., Riferimenti mariani in Eusebio di Vercelli (245-260).
DATTRIno L., Il titulo “Madre di Dio” nel De Trinitate pseudoatanasiano

(261-290).
CoRSATo C., La mariologia in Ambrogio di Milano (291-336).
ÁLVAREz C., Spirito Santo e verginità di Maria nelle opere ambrosiane

sulla verginità (337-362).
PIERI F., Il concepimento verginale e l’argomento biblico di Is 7,14 nel-

l’esegesi di Girolamo, tra polemica e apologia (363-384).
MIRRI L., Girolamo: la verginità di Maria in rapporto al Cristo pasqua-

le (385-407).

Notizie (409-436) – Indice dell’annata 2003 (437-438).
*   *   *

MARIA NEI CONCILI ECUMENICI 
E IN SCRITTORI DEI SECOLI IV – V

Anno XII – 2004 – n. 1-2

Editoriale
MARITAno M., I primi quattro concili ecumenici in relazione con la ma-

riologia (3-23).
Articoli

GAMbERo L., Riferimenti mariologici nei documenti dei primi quattro
concili ecumenici (25-50).

LonGobARDo L., Maria vergine e madre negli scritti di Ilario di Poitiers
(51-62).

DE FILIPPIS CAPPAI C., «Subtilis splendida suavis et virgo». Maria nella
predicazione di Massimo di Torino (63-78).

SIMonELLI C., «Per vos iungimur coelo» (Tr. II,8,4,8). Riferimenti ma-
riani nella predicazione di Zeno da Verona (79-94).

TRETTEL G., La vergine Maria in san Cromazio di Aquileia (95-160).
DATTRIno L., I riferimenti mariani in Agostino (169-182).
noCoń A., La dottrina mariana ne «L’Incarnazione del Signore» di Gio-

vanni Cassiano (183-196).
koChAnIEwICz b., Il concepimento e il parto verginale di Maria nella

riflessione teologica di s. Pietro Crisologo (197-214).
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CASULA L., «Natus ex matre virgine». Maria nei sermoni di Leone Magno
(215-254).

RoSA P., Aspetti della mariologia di Cirillo Alessandrino e di Nestorio
(255-285).

MAGGIonI C., Riferimenti mariani negli Omileti del V secolo (287-306).
GALLICo A., Riferimenti mariani in Teodoreto di Ciro (307-327).
VoICU S., «Kyriotokos» e «Theotokos» nelle Omelie di Severiano di Ga-

bala (329-335).

Studi
CALTAbIAno M., Aspetti sociali nell’epistolario di Agostino: il vescovo

e le donne di Ippona (337-352).
CAnDIDI M., La crisi interiore dell’uomo pagano tra il IV e il V secolo

d.C. (353-366).
PERISIC A., Le litanie mariane “aquileiesi” secondo le recensioni ma-

noscritte friulane a confronto con la tradizione comune (367-388).

Varia
ESCUDERo A., La mediazione di Maria nell’enciclica “Ad diem illum”

del papa s. Pio X. L’importanza di un centenario (389-400).
MAGGIonI C., Memoria e profezia della “Marialis cultus”. A trent’an-

ni dall’esortazione apostolica di Paolo VI (401-408).

Notizie (409-421).

*   *   *

UNA BELLEZZA CHIAMATA MARIA. 
RICERCA BIBLICO-ECCLESIALE

Atti del IV Convegno AMI. Poggio di Roio (L’Aquila), 5-7 settembre 2003
Anno XIII – 2005 – n. 1-2

Editoriale
MARITAno M. (3-5).

Articoli
LAnGELLA A., Presentazione (7-12).
LAnGELLA A., Per una mariologia estetica: linee operative (13-42).
DE FIoRES S., Mariologia in dimensione estetica (43-76).
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bARToLInI E., «Bella come la luna» (Ct 6,10): l’incantevole candore di
Shullamit e di Maria (77-98).

MAnzI F., La bellezza e l’esperienza «estetica» di Maria «colmata di
grazia» (99-146).

YoUSIF P., La bellezza di Maria cantata da Efrem di Nibisi (147-194).
ChIAVACCI LEonARDI A.M., Maria, via pulchritudinis a Dio, in Dante

Alighieri (195-203).
FRAnCIA V., La Tota pulchra nella pittura rinascimentale italiana (205-

230).
FERRARI SChIEFER V., La belle question e Maria nel contesto della teo-

logia della prima età moderna (231-258).
MARChESI G., Maria «splendore della Chiesa» nell’estetica teologica

di Hans Urs von Balthasar (259-273).
PERRELLA S.M., «Quella bellezza inconsueta che ha nome Maria». Il

contributo del Magistero di Giovanni Paolo II (275-401).
TAGLIAFERRI R., La Tota pulchra celebrata nella liturgia. Un approccio

estetico alla mariologia (403-426).

In memoriam
VALEnTInI A., Ricordo di p. Ignazio Maria Calabuig (427-429).

*   *   *
MARIA IN SCRITTORI DEL V-VIII SECOLO

Prima parte
Anno XIV – 2006 – n. 1

Editoriale
MARITAno M., La mariologia nel periodo post-calcedonese (3-12).

Articoli
GAMbERo L., La vergine Maria nei documenti dei primi tre concili ecu-

menici post-calcedonesi (13-30).
zInConE S., Maria nell’opera di Giovanni Crisostomo (31-42).
DE FIoRES S., Maria «monte sublime» nel Commento al primo libro dei

Re di san Gregorio Magno (43-56).
AMATA b., La «schiavitù mariana» di Ildefonso di Toledo (57-72).
FAzzo V., Teologia e Spiritualità mariane nelle Omelie di Germano di

Costantinopoli e di Andrea di Creta (73-90).
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Varia
GALLETTI M., Elementi di devozione mariana nel Kurdistan (a Mosul e

in Assiria) (91-96).
SoDI M., La Theotokos: «Exemplar Ecclesiae spiritalis cultus»

(97-110).
DE FIoRES S., Spiritualità monfortana per il nostro tempo (111-119).
koChAnIEwICz b., La mariologia di Giovanni Paolo II e la via mariana

polacca (121-152).
CASALE U., «Deus caritas est». «Amor omnia vincit». Frammenti di un

discorso amoroso (153-184).

Recensioni (185-202) – Notizie (203-243).

*   *   *

MARIOLOGIA ESTETICA PER IL NOSTRO TEMPO
Atti del V Convegno AMI. Poggio di Roio (L’Aquila), 9-11 settembre 2005

Anno XIV – 2006 – n. 2

Presentazione
LAnGELLA A. (251-253).

Articoli
LAnGELLA A., Per una mariologia estetica: dalla forma ai contenuti

(255-278).
CASALE U., La bellezza ineffabile della Trinità riflessa in Maria di Na-

zaret (279-303).
MILITELLo C., Maria splendore della Chiesa e dell’uomo: la bellezza

della sposa immacolata (305-320).
MASCIARELLI M.G., La bellissima Maria sulla «via pulchritudinis»

(321-406).
MAGGIonI C., La Tota pulchra nell’esperienza liturgico-celebrativa

(407-456).
boRRIELLo L., La bellezza di Maria nella spiritualità contemporanea.

Mistiche e mistici del XIX e del XX secolo (457-482).
PEDICo M.M., Madre bella nella pietà popolare nel sud d’Italia

(483-504).
LAnGELLA A., Maria nell’arte del nostro tempo (505-534).
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CARnICELLA M.C., Incontro a Maria «per viam pulchritudinis»
(535-556).

RonChI E., La bellezza di Maria nei poeti contemporanei (557-574).

Indice dell’annata 2006 (575-576).

*   *   *

MARIA IN SCRITTORI DEL V-VIII SECOLO
Seconda parte

Anno XV – 2007 – n. 1

Editoriale 
MARITAno M. (3-16).

Articoli – Autori Greci
DELL’oSSo C., Riferimenti mariani in Leonzio di Bisanzio (17-35).
MIGLIoRE F., La figura di Maria vergine e madre di Dio negli Inni di

Romano il Melode (37-76).
TonIoLo E.M., Akathistos: temi e problemi (77-102).
GALLICo A., Riferimenti mariani in Sofronio (103-125).
FAzzo V., La mariologia di Giovanni Damasceno (127-136).

Articoli – Autori Latini
CARPIno PISCITELLI T., Maria in Paolino di Nola (137-176).
TUREk w., «Virgo genitrix inviolata permansit». Riferimenti mariani

nella «Lettera» 17 di Fulgenzio di Ruspe (177-187).
koChAnIEwICz b., Riferimenti mariani nei Sermoni di san Cesario di

Arles (189-198).
DI bRAzzAno S., Riferimenti mariologici nell’opera di Venanzio Fortu-

nato (199-236).
DA SILVA R., Titoli mariani in Leandro e Isidoro di Siviglia (237-256).
GAMbERo L., Il contributo di Ambrogio Autperto († 781) alla tradizione

mariologica della Chiesa (257-278).

Varia
CAnDIDI M., Presenze pagane nell’Impero romano d’Oriente (sec. V-X

d.C.) (279-295).
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zIVIAnI G.-P., Maria segno di sicura speranza (296-316).
GRASSo A., Siti mariani in Internet (317-319).

Recensioni (321-336) – Notizie (337-339).

*   *   *

MARIA PERSONA IN RELAZIONE
Atti del VI Convegno AMI. Roma, 8-9 settembre 2007

Anno XV – 2007 – n. 2

Editoriale
LAnGELLA A., Maria, persona in relazione (343-350).
LAnGELLA A., Maria, persona in relazione e il paradosso della relazione

come «inferno» (351-358).

Articoli
I. MARIA, PERSonA In RELAzIonE, nELLA TRADIzIonE bIbLICo-
ECCLESIALE

CAnDIDo D., Maria persona relazionale a Dio alla luce della Bibbia
(359-372).

VALEnTInI A., Maria persona in relazione sullo sfondo e nel contesto
della storia salvifica (373-377).

DE FIoRES S., Maria persona relazionale a Dio secondo Bérulle e
Montfort (379-408).

CoRTInoVIS b., «Maria è tutta relativa a Dio» (VD 225): fonti berullia-
ne dell’espressione e linee di sviluppo in Montfort (409-414).

II. MARIA, PERSonA In RELAzIonE, E LE SCIEnzE UMAnE
DI nICoLA G.P. – A. DAnESE, L’antropologia uniduale al cuore della re-

lazione interpersonale (415-432).
FERRARI SChIEFER V., Maria, donna in relazione, nella Visione del Taber-

nacolo di Domenica Narducci da Paradiso (1473-1553) (433-450).
SCARVAGLIERI G., Maria, persona in relazione, nel vissuto dei cristiani

italiani (451-458).
FARInA M., In Maria, donna in relazione. Le vie di un nuovo umanesimo

(459-489).
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SEbASTIAnI L., Maria e le domande attuali dell’etica relazionale (491-507).
SPòLnIk M., Maria, persona in relazione. Alcuni aspetti per educare al-

le relazioni adulte (509-527).
CASALE U., Maria persona in relazione. Conclusioni del Convegno (529-541).

Studi
MAGGIonI C., A vent’anni dalla Collectio missarum de beata Maria Vir-

gine (543-553).

Recensioni (555-564).

*   *   *

STUDI DI MARIOLOGIA PATRISTICA
Anno XVI – 2008 – n. 1

Editoriale
MARITAno M., Alcune linee portanti della mariologia patristica (3-19).

Articoli
MUzJ M.G., L’iconografia absidale mariana della Chiesa indivisa qua-

le locus theologicus (21-62).
TRICARICo M.F., Il mistero della «Theotokos Parthenos» nei mosaici del

V sec. di S. Maria Maggiore (63-88).
GILA A., Maria nella poesia/innodia occidentale (Periodo patristico)

(89-126).
MAGGIonI C., Le feste mariane nell’antichità e nel primo medioevo (127-154).
GIRAUDo C., La «Theotokos» nella tradizione anaforica d’Oriente e

d’Occidente (155-182).
RoSSo S., Pietà popolare mariana in età patristica (183-204).

Varia
AMATo A., Maria, Madre e Maestra dei discepoli e dei testimoni della

speranza (205-230).
LEPoRE F., La «mirabilis virgo» in Paolo Diacono. Spunti di riflessione

mariana tra admiratio, imitatio, invocatio (231-243).
koChAnIEwICz b., La Vergine Maria nella predicazione barocca (245-264).
DAL MASo G., La scienza dei santi: contemplazione teologica ed erme-

neutica letteraria in testi mariani di Bérulle e Montfort (265-299).
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SCAnzIAnI F., La mariologia: disciplina in relazione. Maria nel mistero
di Cristo e della Chiesa (301-320).

FInAMoRE R., La dimensione ontologica ed esistenziale della relazione.
Declinazioni in Maria di Nazaret (321-330).

SoDI M., Dal Cuore immacolato di Maria al cuore del fedele (331-344).

Notizie
zAnIRATo D., Maria nelle Scritture (incontro del 4 dicembre 2007) (345-

348).
CERETI G., Maria nel dialogo ecumenico in Occidente. XVI Simposio in-

ternazionale mariologico 2-5 ottobre 2007 (348-354).

In memoriam
MARCUCCI D., Georges Gharib (355-356).
PERChInUnno M., Giovanni D’Onorio De Meo (357-359).

*   *   *

MARIA NELLA FEDE E NELLA RIFLESSIONE DEI SECOLI IX-X
Anno XVI – 2008 – n. 2

Editoriale
LAnGELLA A., La mariologia nel contesto dei secoli IX-X (4-14).

Articoli
SCARAVELLI I., Teologia e venerazione mariana nella cultura carolingia

(15-38).
LAnGELLA A., La disputa tra Ratramno e Pascasio Radberto sulla ver-

ginità di Maria nel parto (39-86).
boAGA E., La Vergine Maria nel movimento monastico occidentale dei

secoli IX e X (87-96).
LEPoRE F., Epifanio di Callistrato e la prosopografia mariana. Fortuna

d’un genere letterario «bizantino» (97-114).
zEkIYAn b., La Madre di Dio nel pensiero del teologo e mistico arme-

no san Gregorio di Narek (115-140).
SoRAnzo M., L’iconografia di Maria fra il IX e il X secolo (141-170).
DoVERE U., Le feste mariane nel Calendario marmoreo napoletano

(171-182).
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Studi
RUIz JURADo M., La experiencia espiritual de María. María contem-

plativa del corazόn de Cristo (183-192).
GIAnAzzA P.G., Maria vergine nella vita e dottrina della Chiesa ortodos-

sa e l’evento di Lourdes (193-215).

Varia
oDASSo G., Novena in onore della B.V. Maria di Lourdes (217-240).

Recensioni (241-255).
*   *   *

MARIA NEGLI AUTORI DELL’XI SECOLO
Anno XVII – 2009 – n. 1

Editoriale
LAnGELLA A., La fede e la riflessione su Maria nel contesto dell’XI

secolo (3-14).
Articoli

GRéGoIRE R., Elementi di teologia mariana nell’occidente dell’XI seco-
lo (15-32).

LEPoRE F., La figura della Vergine nella spiritualità monastica e nella
liturgia dell’XI secolo (33-49).

DI GIRoLAMo L., La preghiera mariana in san Pier Damiani e sant’An-
selmo da Lucca (51-90).

bARToLA A., La figura della Vergine Maria nelle orationes e nei tratta-
ti teologici di Anselmo (91-122).

PETRà b., Cristo, secondo Adamo, “Figlio di Dio e non di una donna,
figlio di Adamo”. Sul pensiero mariologico di Simeone il Nuovo teo-
logo (123-138).

RUGGIERI R., Michele Psello e la presenza della Theotokos nel mondo
liturgico bizantino (139-157).

SAnMoR C., La “Dormitio Virginis” nella Cassetta eburnea di Farfa e la
produzione di avori in costiera amalfitana nell’XI secolo (159-173).

PALLAVICInI Y.S.Y., Il commentario coranico su Maria dell’imam Al-Qu-
shayrî (175-188).

Notizie (189-194) – Recensioni (195-210).
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MARIA NEGLI AUTORI DEL XII SECOLO
Prima parte

Anno XVII – 2009 – n. 2
Editoriale

LAnGELLA A., «Maria christianorum philosophia». La riflessione ma-
riana nel contesto della distinzione tra teologia monastica e prima
scolastica nel XII secolo (213-241).

Articoli
GIUSTInIAnI P., Eadmero di Canterbury, Osberto di Clare, Nicola di St.

Albans e la controversia tra i monaci-teologi sulla festa della Con-
cezione di santa Maria (243-307).

DE FIoRES S., Maria in san Bernardo di Chiaravalle (309-336).
FLoRES D., «Ecco, tu sei bella». La Vergine Maria nel Commento al Can-

tico dei Cantici di Ruperto di Deutz († 1130) (337-420).
DI GIRoLAMo L., La Vergine Maria nel pensiero di Aelredo di Rievaulx

(421-452).
GILA A., Maria negli autori della scuola di San Vittore (453-478).
GASTALDELLI F., La riflessione mariana di Goffredo d’Auxerre. Con un

sermone inedito (471-509).
Studi

GIAnAzzA P.G., Maria a Betlemme: tra vangelo e tradizioni (511-526).
FRAnChI R., Maria nella vita e nelle opere di Maria Maddalena de’ Pazzi

(527-558).
Varia

CAnDIDI M., Da Giuliano a Pretestato: il tardo paganesimo a Roma tra
filosofia neoplatonica e culti orientali (559-572).

Recensioni (573-579) – Notizie (581-586) – Indice dell’annata 2009 (587-588).

*   *   *

MARIA PERSONA IN RELAZIONE – ULTERIORI PROSPETTIVE
Anno XVIII – 2010 – n. 1

Editoriale
LAnGELLA A., A te, Madre dell’incontro. Dal Convegno del 2007 al Con-

vegno del 2009 (3-10).
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Articoli
TEnACE M., Il riflesso delle relazioni trinitarie nell’esperienza di Maria

(11-27).
MARITAno M., Maria e la relazione in Ambrogio e in Giovanni Dama-

sceno (29-83).
MAGGIonI C., La liturgia ambiente vitale della relazione tra Maria e la

Chiesa (85-125).
CARFì A., Il tema della relazione nella mariologia contemporanea (127-166).
PERRELLA S.M., Maria persona in relazione nel magistero dei vescovi

di Roma: da Paolo VI a Benedetto XVI (167-255).
DE FIoRES S. – A. LAnGELLA, Conclusioni del Convegno (257-263).
AMATo A., Omelia. La relazione e «il comandamento» (265-267).

Studi
DEL GAUDIo D., Maria modello e compimento della relazione nel pensie-

ro di Edith Stein (269-286).
bUIonI M., La riflessione mariologica in Karl Rahner (287-344).

Recensioni (345-354) – Notizie (355-362).
*   *   *

L’ESPERIENZA MARIANA NEL XII SECOLO
Seconda parte

Anno XVIII – 2010 – n. 2

Editoriale
LAnGELLA A., Maria, «vita mea tota»: l’esperienza mariana nel XII se-

colo (367-369).

Articoli
RUGGIERo V., Maria e la Chiesa «eredità del Signore». Il mistero di Ma-

ria nel Sermone 51 di Isacco della Stella (371-393).
ASTI F., Maria nella mistica femminile del XII secolo: Ildegarda di Bingen

(395-431).
FERRARI SChIEFER V., Maria nelle visioni di Elisabetta di Schönau. Mi-

stica o profezia? (433-444).
bARoFFIo G., Mater Virgo Regina. Maria nei testi liturgici e devozionali

del XII secolo (445-461). Tavola dei titoli mariani (462-497).
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boAGA E., «Exempla» e «miracula» mariani nel movimento monastico
del secolo XII (499-510).

LUISIER Ph., Maria nella fede della Chiesa copta del XII secolo
(511-531).

VISEnTIn M.C., Maria nell’arte figurativa del XII secolo (533-568).

Studi
PERRELLA S.M., Tra protologia ed escatologia: il mistero maria-

no degli inizi e della fine. Una lettera teologico-ecumenica
(569-599).

SChInELLA I., Maria e il sacerdozio cristiano: elementi per una chiari-
ficazione (601-626).

Recensioni (627-630) – Notizie (631-632) – Indice dell’annata 2010 (633-634).

*   *   *

LA RIFLESSIONE MARIANA DEL XIII SECOLO
Prima parte

Anno XIX – 2011 – n. 1

Editoriale
LAnGELLA A., Maria nella teologia del XIII secolo (con bibliografia)

(3-48).

Articoli
boAGA E., Culto e pietà mariana nel secolo XIII (49-86).
RUGGIERo V., La Vergine e il mistero dell’Incarnazione in san France-

sco d’Assisi. Una meditazione teologico-spirituale sulla Salutatio e
sull’Antiphona officii passionis (87-102).

MILITELLo C., Maria in santa Chiara d’Assisi (103-120).
MELonE M., Maria nei Sermoni di S. Antonio di Padova (121-150).
DI GIRoLAMo L., La Vergine Maria in san Bonaventura da Bagnoregio

(151-186).
DE FIoRES S., La beata Vergine nella riflessione teologica di Giovanni

Duns Scoto (1265/6-1308) (187-202).
GIUSTInIAnI P., Recenti discussioni sulla teologia mariana di Tommaso

D’Aquino nell’ambiente domenicano del secolo XIII (203-254).
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ASTI F., L’esperienza mistica mariana di Gertrude la Grande
(255-287).

MUzzI S., Raimondo Lullo: il tema della concezione di Maria
(289-297).

Recensioni (299-314) – Notizie (315-317).

*   *   *

LA FIGURA DI MARIA NEL XIII SECOLO
Seconda parte

Anno XIX – 2011 – n. 2

Editoriale
LAnGELLA A., Maria alle origini degli ordini mendicanti e delle lette-

rature nazionali nel XIII secolo (323-327).

Articoli
SoLVI D., Maria nell’agiografia femminile di area minoritica. Da Chia-

ra d’Assisi a Margherita da Cortona (329-354).
VEDoVA M., L’immagine di Maria nel Liber di Angela da Foligno. Prime

considerazioni (355-378).
boAGA E., La devozione alla Madonna nell’Ordine dei Carmelitani nel

secolo XIII (379-398).
PERRELLA S.M., «Servi vocamur Virginis Gloriosae». La Vergine alle

origini dei Servi di Maria (399-434).
MASTRoCoLA S., Maria, termine dell’amore sublimato, nelle pratiche

della seconda metà del XIII secolo (435-447).
boRTonE G., La relazione di Maria con la Trinità nella Divina Com-

media (449-470).
bALLESTRERo M., La catechesi mariana di Gonzalo di Berceo (471-487).
DEL GAUDIo D., L’iconografia mariana in Giotto di Bondone. La reci-

procità fra umano e divino (489-515).
Studi

PERRELLA S.M., Le apparizioni mariane. Significato teologico e verifi-
ca ecclesiale (517-551).

DE FIoRES S., Acquisizioni attuali della mariologia e loro impatto sulla
pastorale del nostro tempo (553-590).
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LAnGELLA A., I risultati dell’indagine sulla predicazione e la pietà ma-
riana oggi in Campania (591-608).

Recensioni (609-613) – Notizie (615-619) – Indice dell’annata 2011
(621-622).

*   *   *

LA FIGURA DI MARIA NEL XIV SECOLO
Anno XX – 2012 – n. 1

STEFAno DE FIoRES, Cantore della Vergine. In memoriam! (3-6).

Editoriale
LAnGELLA A., La figura di Maria nel XIV secolo (con bibliografia) (7-32).

Articoli
RoSSo S., La vergine Maria nella teologia “negativa” di Meister

Eckhart (33-55).
DEL PoPoLo C., Presenza mariana in una Compagnia laica tra la fine

del Duecento e gli inizi del Trecento (57-73).
DI GIUSEPPE C. – C. PICAzIo, La canzone CCCLXVI del Canzoniere pe-

trarchesco. Una ‘preghiera’ alla Vergine del XIV secolo (75-90).
VISEnTIn M.C., Maria nelle arti figurative dei secoli XIII e XIV

(91-138).
VISEnTIn M.C., Santa Maria nella musica dei secoli XIII e XIV

(139-170).
bIAnChI E., Maria, modello dell’asceta esicasta, in Gregorio Palamas

(171-186).

Studi
PERRELLA S.M., Il “fatto” e il “significato” della verginità feconda del-

la madre di Gesù. Una rilettura teologica a vent’anni dall’interven-
to a Capua di Giovanni Paolo II (1992-2012) (187-242).

CAnDIDI M., Reverentissima coniunx a Deo data nobis: Giustiniano e
Teodora e la trasformazione della figura dell’imperatrice romana
(243-252).

Recensioni (253-267) – Notizie (269-295).
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LA FIGURA DI MARIA 
NELLA TEOLOGIA E NELLA VITA CRISTIANA DEL XV SECOLO

Anno XX – 2012 – n. 2
S.M. PERRELLA, Presidente dell’AMI. Lettera ai soci (299-300).
Editoriale

LAnGELLA A., La figura di Maria nella teologia e nella vita cristiana del
XV secolo (con bibliografia) (301-328).

Articoli
DI GIRoLAMo L., Maria nel pensiero di Jean Gerson (329-347).
FLoRES D., “Supergloriosissimae Trinitatis consocia”: la santissima Tri-

nità e la Vergine Maria in Dionigi il certosino († 1471) (349-474).
PERRELLA S.M., L’immacolata concezione nella “scuola francescana”

e negli interventi di papa Sisto IV: Cum praeexcelsa (1477) e Grave
nimis (1483) (475-534).

SoRCI P., Maria nella liturgia del secolo XV (535-572).
DEL PoPoLo C., Predicazione mariana e devozione popolare nel Quat-

trocento (573-610).
DEL GAUDIo D., La Vergine Maria nel De laudibus divinis di Giovanni

Pontano (611-634).
SoRAnzo M., La “Madonna col Bambino” nell’arte italiana del XV se-

colo (635-662).
Studi

RoSSI ESPAGnET C., Santa Maria e la vocazione universale alla santità
(663-677).

boRTonE G., Evocazioni mariane in Torquato Tasso (679-684).
Recensioni (685-693).

*   *   *
MARIA PARADIGMA ANTROPOLOGICO 
NELLA TEOLOGIA POSTCONCILIARE

Anno XXI – 2013 – n. 1
Editoriale

LAnGELLA A., Maria paradigma antropologico nella teologia postcon-
ciliare (3-10).
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Articoli
DEL GAUDIo D., La dimensione antropologica della mariologia del Con-

cilio Vaticano II (11-48).
RoSSI ESPAGnET C., Densità antropologica della figura di Maria nella

“Mulieris dignitatem” (49-65).
CoLzAnI G., Il ruolo di Maria nell’antropologia teologica postconci-

liare (67-89).
CARFì A.M., Maria e l’antropologia nella riflessione italiana postcon-

ciliare (91-127).
MASCIARELLI G.M., Antropologia e mariologia dopo il Vaticano II. Co-

me dire il “mistero dell’uomo” alla luce della teologia mariana (129-
167).

Studi
PERRELLA S.M., Maria madre di Gesù Cristo “porta della fede” nella

crisi della contemporaneità. Alcuni pensieri teologici a seguito del
pontificato di Benedetto XVI (2005-2013) (169-220).

Recensioni (221-240).

*   *   *

LA FIGURA DI MARIA NEL MEDIOEVO
Anno XXI – 2013 – n. 2

Editoriale
LAnGELLA A., Complessità e attualità della teologia mariana medieva-

le (243-274).

Articoli
DI GIRoLAMo L.M., Maria nelle rappresentazioni sacre medievali (275-300).
SEnSI M., Santuari mariani e pellegrinaggi tra tardo antico e basso me-

dioevo (301-428).
DE FRAIA S., Antifonari e antifone mariane. Mutuazioni, peculiarità e

consistenza (429-490).
VALDAMERI C., Gli affreschi dell’abside di San Giovanni evangelista a

Rimini e i Sermoni sul Cantico dei cantici di san Bernardo di Chia-
ravalle (491-518).
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Studi
PERRELLA S.M., Il Concilio Vaticano II e la sua proposta mariologi-

ca. Riflessioni e approfondimenti a cinquant’anni dalla «Lumen
Gentium» (519-569).

Recensioni (571-579) – Notizie (581-585).

*   *   *

MARIA NEL XVI SECOLO: IL PRISMA DELLE RIFORME
Anno XXII – 2014 – n. 1

S.M. PERRELLA, Lettera del Presidente AMI (3-4).

Editoriale
DI GIRoLAMo L.M. – G. GRoSSo (5-6).

Articoli
GRoSSo G., Marianità e mariologia tra riforme e disciplinamento (sec.

XVI-XVII) (7-21).
CERETI G., La riforma protestante: aspetti generali (23-36).
FERRARIo F., Maria in Lutero e Calvino (37-52).
ALbAn k., La mariologia dei riformatori inglesi dei secoli XVI e XVII

(53-86).
FRAnCIA V., La legislazione di Trento e S. Carlo Borromeo riguardo al-

l’iconografia (87-108).

Studi
PERRELLA S.M., L’apparato critico allo schema «de Beata» del 20-06-

1962 della Commissione Teologica in vista del Vaticano II. Alcune
annotazioni (109-133).

DI GIRoLAMo L.M., L’atto di fede di Maria come risposta alla doman-
da sul significato dell’esistenza umana (135-151).

PERRELLA S.M., Una lettura fenomenologica dei Decreti di approvazio-
ne ecclesiastica delle apparizioni mariane di La Salette (1846) –
Lourdes (1858) – Fatima (1917) (153-160).

Recensioni (161-176).
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MARIA NEL XVI SECOLO: TRENTO E LA SUA EREDITÀ
Anno XXII – 2014 – n. 2

S.M. PERRELLA, Lettera del presidente AMI (3-4).
S.M. PERRELLA, Lettera del presidente al prof. Corrado Maggioni (5-6).

Editoriale
DI GIRoLAMo L.M. – G. GRoSSo (7-9).

Articoli
LAnGELLA A., La questione dell’Immacolata Concezione al Concilio di

Trento (11-50).
DI GIRoLAMo L.M., La predicazione mariana nel periodo tridentino (51-

115).
VILLALón A.R., La mariologia spagnola dei secoli XVI e XVII (117-164).
MAGGIonI C., Liturgia e pietà mariana dei secoli XVI e XVII (165-186).
LoVISon F., Maria e le nuove Famiglie religiose dei Chierici regolari

(187-213).
FRAnCIA V., Splendente Luce del giorno (215-238).

Studi
PERRELLA S.M., Maria, icona della vita consacrata (239-276).
SoDI M., Maria “auxilium” dei cristiani (277-308).
DURAnTE S., L’archivio della Congregazione delle cause dei Santi (309-318).

Recensioni (319-342).

*   *   *

MARIA NEI SECOLI XVI-XVII: 
TRA SOCIETÀ E CULTURA

Anno XXIII – 2015 – n. 1

Editoriale
DI GIRoLAMo L.M. – G. GRoSSo (3-11).

Articoli
AIoSA C.G., Il ruolo della donna tra il XVI e XVII secolo: la vicenda di

Virginia Centurione Bracelli, nobildonna genovese (13-54).
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DI GIRoLAMo L.M., La madre del Signore nella letteratura europea del
XVI e XVII secolo (55-95).

ARLEDLER G., Musiche per Maria dal Rinascimento al Barocco (97-102).
Studi

PERRELLA S.M., Ancora su “Maria corredentrice mediatrice avvocata”
(103-161).

Cronaca (163-174) – Recensioni (175-196).
*   *   *

MARIA NEI SECOLI XVI-XVII: 
MISSIONI – SPIRITUALITÀ – TRATTATISTICA

Anno XXIII – 2015 – n. 2
Editoriale

DI GIRoLAMo L.M. – G. GRoSSo (3-7).
Articoli

FERnÁnDEz GonzÁLES F., Maria e l’evangelizzazione cattolica nell’e-
poca moderna (9-66).

ESCUDERo A., La «Madre diletta del Diletto» (67-96).
DI GIRoLAMo L.M., Un monumento della mariologia barocca (97-133).

Studi
PERRELLA S.M., Stefano De Fiores (1933-2012) (135-166).
boSIn F., L’eredità teologica di Stefano De Fiores per la mariologia del

XXI secolo (167-192).
MILITELLo C., Stefano De Fiores visto da vicino “con occhi di donna”

(193-206).
Recensioni (207-224).

*   *   *
MARIA NEI SECOLI XVII-XVIII: 

SPIRITUALITÀ E ARTE
Anno XXIV – 2016 – n. 1

Editoriale
DI GIRoLAMo L.M. – G. GRoSSo (3-8).
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Articoli
DI GIRoLAMo L.M., Maria nel teatro religioso tra il XVI e XVIII secolo

(9-58).
GRoSSo G., Alcuni documenti della Santa Sede sullo Scapolare

(59-78).
DURAnTE S., Aspetti del culto liturgico dell’Immacolata Concezione

(79-93).
boRRIELLo L., La Vergine Maria nell’esperienza dei mistici (95-120).
FRAnCIA V., «Tutto Spirito e Foco» (121-136).

Studi
PERRELLA S.M., Per una pedagogia dell’accoglienza della Madre di

Gesù (137-182).
PEDICo M.M., La pietà popolare nella vita familiare (183-208).

Cronaca
PERRELLA S.M., Memoria grata del P. Ignacio M. Adán Calabuig OSM

(209-211).

Recensioni (213-223).

*   *   *

MARIA NELL’ETÀ DEI LUMI
Prima parte

Anno XXIV – 2016 – n. 2

S.M. PERRELLA – G.M. RoGGIo, Lettera ai soci e abbonati (5-6).

Editoriale
GRoSSo G. – L.M. DI GIRoLAMo (7-16).

Articoli
LoVISon F., Spunti per una ricerca mariana nell’età dei Lumi (17-48).
VALEnTInI A., Montfort: un teologo di classe (49-80).
DURAnTE S., Spulciando in un archivio vaticano (81-92).
FRAnCIA V., L’immagine di Maria negli anni dell’illuminismo (93-104).
MILITELLo S., Le interpolazioni natalizie al “Magnificat” di J.S. Bach

(105-120).
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Studi
PERRELLA S.M., A dieci anni dal “malinteso” di Regensburg (2006-2016)

(121-194).
DI GIRoLAMo L.M., Perdono e misericordia in S. Maria Maddalena de’

Pazzi (1566-1607) (195-218).

*   *   *

FATIMA CENT’ANNI DOPO: 
IL CONTRIBUTO DELL’AMI

Anno XXV – 2017 – n. 1

Editoriale
PERRELLA S.M. – G.M. RoGGIo, L’evento Fatima: una rilettura interdi-

sciplinare (3-11).

Articoli
VALEnTInI A., Linguaggio apocalittico ed ermeneutica delle apparizioni

(13-22).
PERRELLA S.M., La Rosarium Virginis Mariae e le apparizioni (23-100).
ChUkwUEMEkA M.S., La voce “Fatima” in alcuni dizionari (101-122).
zECChInI M.E., Le messe votive del Messale del Santuario di Fatima

(123-162).
MAGGIonI C., A proposito di pietà popolare mariana (163-188).

Studi
RoGGIo G.M., I fondamenti teologici del capitolo VIII della «Lumen

Gentium» (189-246).
PERRELLA S.M., In memoria di suor Eva Maria Steidi (247-250).

*   *   *

MARIA NELL’ETÀ DEI LUMI
Seconda parte

Anno XXV – 2017 – n. 2

Editoriale
DI GIRoLAMo L.M. – G. GRoSSo (3-11).
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Articoli
AIoSA C.G., Una nobiltà intrisa di devozione e spiritualità mariana nel

Settecento (13-82).
ESCUDERo A., Maria nei catechismi del ‘700 (83-116).
SoRCI P., Ludovico Antonio Muratori e la «regolata devozione» (117-136).
DonATo A., La presenza di Maria negli scritti di sant’Alfonso M. De Liguori

(1696-1787) (137-161).
Studi

AFonSo CERQUEIRA D., Maria, compagna feconda dell’evento pasqua-
le nel pensiero di H.U. von Balthasar (+1988) (163-191).

Recensioni (193-195).
*   *   *

MARIA NELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO XIX
Anno XXVI – 2018 – n. 1

Editoriale
DI GIRoLAMo L.M. – G. GRoSSo (3-12).

Articoli
RoGGIo G.M., Le mariofanie del XIX secolo (I parte) (13-56).
ESCUDERo A., Maria, madre del Signore, Immacolata Ausiliatrice nell’espe-

rienza spirituale e pastorale di San Giovanni Bosco (1815-1888) (57-98).
FASoLI M.G., L’Ottocento romantico e mariano (99-120).
FRAnCIA V., Maria nell’arte del primo Ottocento (121-136).

Studi
PERRELLA S.M., “Mater Ecclesiae”: un titolo ritrovato? (137-164).
RoGGIo G.M., La “Benedetta” e il “Maledetto” (165-174).

Recensioni (175-184).
*   *   *

INTORNO ALL’IMMACOLATA
Anno XXVI – 2018 – n. 2

Editoriale
GRoSSo G. – L.M. DI GIRoLAMo (3-9).
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Articoli
RoGGIo G.M., Le Mariofanie del XIX secolo (II parte) (11-59).
PERRELLA S.M., Papa Pio IX protagonista ed artefice del dogma proto-

logico-mariano del 1854 (61-136).
MILITELLo C., L’Immacolata e la donna nel contesto culturale dell’Ot-

tocento (137-158).
LoPARCo G., Il riferimento a Maria Immacolata alle origini degli Istituti

Religiosi del XIX secolo (159-197).
MILITELLo S., Maria nel panorama musicale romantico (199-217).

Cronaca
DI GIRoLAMo L.M., Cronaca del Convegno Mariologico-Mariano (219-220).
DI GIRoLAMo L.M., Cronaca del IV Convegno di Mariologia Carmeli-

tana (221-224).

Recensioni (225-236).

*   *   *

MARIA NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO XIX
Prima parte

Anno XXVII – 2019 – n. 1

Editoriale
GRoSSo G. – L.M DI GIRoLAMo (3-12).

Articoli
DI GIRoLAMo L.M., L’itinerario di Alphonse Ratisbonne (1814-1884): dal

disprezzo all’offerta totale di sé a Dio (13-46).
FRAnCIA V., L’iconografia mariana nella seconda metà dell’Ottocento (47-68).
DURAnTE S., «Sicut lilium inter spinas». Appunti sui testi liturgici dell’Im-

macolata Concezione nella seconda metà dell’Ottocento (69-80).

Studi
PERRELLA S.M., Santa Maria icona di alti silenzi! (81-116).
LAnGELLA A., Maria: una persona, molti nomi. Prospettive teologico-

pastorali della polionomastica mariana (117-150).

Recensioni (151-176).
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MARIA NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO XIX
Seconda parte

Anno XXVII – 2019 – n. 2

Editoriale
GRoSSo G. – L.M DI GIRoLAMo (179-186).

Articoli
PERRELLA S.M., L’Immacolata in alcuni teologi dell’inizio del secolo

XX: Lépicier-Roschini-Bertetto (187-280).
VoGEL L., La dogmatizzazione dell’Immacolata Concezione e la teolo-

gia protestante dell’Ottocento (281-307).
GRoSSo G., Alcuni interventi e documenti della Santa Sede riguardo la

devozione dello Scapolare del Carmine dal XIX alla metà del XX se-
colo. Note di ricerca (309-323).

LAnGELLA A. – F. MASTRoIAnnI, La figura di Maria tra devozione e po-
litica nel cappuccino napoletano Bernando D’Andrea (325-358).

DI GIRoLAMo L.M., Maria nella produzione operistica italiana del se-
colo XIX: Giuseppe Verdi (1813-1901) (359-381).

Studi
PERRELLA S.M., Le icone mariane primigenie dei Servi di Maria. Tra

storia-teologia-devozioni (383-422).
Cronaca (423-437).

*   *   *
L’INSEGNAMENTO DELLA MARIOLOGIA, IERI E OGGI

XXIX Colloquio Internazionale di Mariologia
Anno XXVIII – 2020 – nn. 1-2

Editoriale
PERRELLA S.M. – RoGGIo G.M. (1-17).

Articoli
PERRELLA S.M., ‘Disseppellire’ una lettera: “La Vergine Maria nella

formazione intellettuale e spirituale (25 marzo 1988) (19-116).
ESCUDERo A., La costituzione Veritatis gaudium e la mariologia. Compito

e contributo del discorso teologico su Maria di Nazaret (117-142).
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LAnGELLA A., Indagine sull’insegnamento della mariologia in Italia
(143-164).

SIEME J.P., Quale futuro per la mariologia? (165-208).
RoGGIo G.M., La Madre di Gesù Donna della Pasqua (209-260).
PERRELLA S.M., Giovanni Paolo II: testimone del Dio Unitrino (261-312).

Studi
bARbA M., Maria nel Calendario (313-332).
zECChInI E., Maria Elisa Andreoli (333-358).
PARISI P., Ennio Calabria (359-372).
PERRELLA S.M., Maria, “Mater unitatis”, via di speranza e di pace tra

le culture. Una riflessione offerta alla famiglia Salettiana (373-400).

Cronaca (401-416) – Recensioni (417-424).

*   *   *

MARIA NEL CAMMINO DELLA CHIESA TRA XX E XXI SECOLO
I parte

Anno XXIX, – 2021 – nn. 1-2

Editoriale
PERRELLA S.M. – G.M. RoGGIo (3-16).

Articoli
VALEnTInI A., Maria nella Scrittura / la Scrittura in Maria (17-60).
VoGEL L., Reazioni evangeliche al dogma dell’Assunzione di Maria (61-86).
CAnDIDo D.G., Giuseppe di Nazaret nei Vangeli.  Sintesi esegetico-teo-

logica (87-100).
FRAnCIA V., «Mostrati padre anche per noi» (101-128).
DI GIRoLAMo L.M., «Se’ di speranza fontana vivace» (Par. XXXIII, 12)

(129-188).
FRAnCIA V., Il pregiudizio antifemminista durante il fascismo (189-248).

Studi
LAnGELLA A., Teologia mariana e teologia della famiglia in Amoris

Laetitia (249-280).
PERRELLA S.M., La controversa questione delle “apparizioni mariane

di Amsterdam” e la questione del V dogma mariano (281-348).
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STEIDL M.C., La mariologia del card. Leo Scheffczyk († 2005) (349-384).
PERRELLA S.M., La Madre di Gesù in Michele Giulio Masciarelli

(1944-2021). Sintesi di un percorso teologico significativo (385-
416).

MILITELLo S., Maria nella musica del Novecento europeo (417-440).

Recensioni (441-456).

*   *   *

MARIA NEL CAMMINO DELLA CHIESA TRA XX E XXI SECOLO
II parte

Anno XXX – 2022 – nn. 1-2

Editoriale
PERRELLA S.M. – G.M. RoGGIo (3-14).

Articoli
PERRELLA S.M., «Maria ci interessa per un ventaglio di motivi» (15-54).
boRRIELLo L., In cammino con Maria verso la Trinità santa (55-90).
bARLoCCI M., La pietas mariana in occidente e i santuari: una breve

storia (91-180).
PARISI P., Maria nell’esperienza psicotica di una schizofrenica (181-188).
PARISI P., Tatuaggi mariani (189-206).

Studi
PERRELLA S.M., Madre d’Ágreda: una mistica devota della Vergine nel

tempo della modernità (1602-1665) (207-252).

3. Elenco dei Collaboratori

I contributi dei singoli Autori (Editoriali, articoli, studi e note) appaio-
no in ordine alfabetico; quando ci troviamo di fronte a più di un contributo, i
titoli si susseguono in modo indifferenziato. Per i testi degli Editoriali quando
il titolo non era presente nel sommario è stato aggiunto attingendolo dal titolo
del fascicolo. L’aggiunta di [Editoriale] è stata collocata appositamente sia per
completare la citazione del contributo e sia per una valutazione di questo ele-
mento di apertura di ogni fascicolo.
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Talvolta gli Autori dei contributi sono due: in questi casi nell’indicizza-
zione alfabetica il contributo è segnalato due volte con i rispettivi autori in or-
dine alfabetico.

AFonSo CERQUEIRA D., Maria, compagna feconda dell’evento pasquale nel
pensiero di H.U. von Balthasar (+1988) (25/2, 2017, 163-191).

AGo L.M., L’umanità di Maria e il realismo dell’incarnazione secondo san
Francesco d’Assisi. Tra catari e trovatori (9, 2001, 227-282).

AIoSA C.G., Il ruolo della donna tra il XVI e XVII secolo: la vicenda di Virgi-
nia Centurione Bracelli, nobildonna genovese (23/1, 2015, 13-54). –
Una nobiltà intrisa di devozione e spiritualità mariana nel Settecento
(25/2, 2017, 13-82).

ALbAn k., La mariologia dei riformatori inglesi dei secoli XVI e XVII (22/1,
2014, 53-86).

ÁLVAREz C., Spirito Santo e verginità di Maria nelle opere ambrosiane sulla
verginità (11, 2003, 337-362).

AMATA b., La «schiavitù mariana» di Ildefonso di Toledo (14, 2006, 57-72). –
Parentela e discepolato. Rilettura patristica di Mt 12,46-50 (2/2, 1994,
37-68).

AMATo A., Elementi di bibliografia su la concezione verginale (3, 1995, 247-
250). – Il concepimento verginale di Gesù. Introduzione a una “quae-
stio disputata” (3, 1995, 89-103). – Inculturazione e mariologia (2/1,
1994, 163-195). – L’Incarnazione e l’inculturazione della fede. Rifles-
sioni introduttive (3, 1995, 369-383). – La mariologia italiana del XX
secolo (1/1, 1993, 35-72). – Maria, Madre e Maestra dei discepoli e dei
testimoni della speranza (16/1, 2008, 205-230). – Omelia. La relazione
e «il comandamento» (18, 2010, 265-267).

AMATo D., Riflessioni di Achille Salvucci sul dogma dell’Assunzione (5, 1997,
331-347).

ARLEDLER G., Musiche per Maria dal Rinascimento al Barocco (23/1, 2015,
97-102).

ASTI F., L’esperienza mistica mariana di Gertrude la Grande (19, 2011, 255-287).
– Maria nella mistica femminile del XII secolo: Ildegarda di Bingen (18,
2010, 395-431).

bAboLIn S., Il linguaggio simbolico in mariologia (2/1, 1994, 135-162).
bALDACCI A.M. – S. RoSSo, Le nozze di Cana nella liturgia romana (7, 1999,

67-95).
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bALLESTRERo M., La catechesi mariana di Gonzalo di Berceo (19, 2011, 471-487).
bARbA M., Maria nel Calendario (28, 2020, 313-332).
bARbAn A., Lectio divina (Mt 2) (4, 1996, 119-130).
bARIGELLI CALCARI P., Educare al valore cristiano della sofferenza (7, 1999,

497-511).
bARLoCCI M., La pietas mariana in occidente e i santuari: una breve storia (30,

2022, 91-180).
bARoFFIo G., Mater Virgo Regina. Maria nei testi liturgici e devozionali del

XII secolo (18, 2010, 445-461). Tavola dei titoli mariani (462-497).
bARToLA A., La figura della Vergine Maria nelle orationes e nei trattati teo-

logici di Anselmo (17, 2009, 91-122).
bARToLInI E., «Bella come la luna» (Ct 6,10): l’incantevole candore di Shul-

lamit e di Maria (13, 2005, 77-98).
bEDonT E.M., Ruolo del santuario mariano in Italia (1/1, 1993, 233-245).
bERGAMELLI F., La verginità di Maria nelle Lettere di Ignazio di Antiochia (9,

2001, 311-327).
bERRUTo MARTonE A.M., Maria nel Montanismo (11, 2003, 145-154).
bERTALoT R., Il Magnificat di Lutero (5, 1997, 539-549).
bIAnChI E., Lectio divina (5, 1997, 599-615). – Lectio divina su Ap 12 (8, 2000,

181-196). – Maria, modello dell’asceta esicasta, in Gregorio Palamas
(20, 2012, 171-186).

bIAnCo M.G., Riferimenti mariani in Clemente Alessandrino (10, 2002, 33-42).
bIGUzzI G., La donna, il drago e il Messia in Ap 12 (8, 2000, 17-66).
bISSoLI C., Gv 2,1-12: Indicazioni per la catechesi (7, 1999, 129-147). – Maria

in Mt 1: prospettiva catechistica (3, 1995, 159-171).
bo V., Maria nella pietà popolare italiana (1/1, 1993, 227-232).
boAGA E., «Exempla» e «miracula» mariani nel movimento monastico del se-

colo XII (18, 2010, 499-510). – Culto e pietà mariana nel secolo XIII (19,
2011, 49-86). – La devozione alla Madonna nell’Ordine dei Carmelita-
ni nel secolo XIII (19, 2011, 379-398). – La Vergine Maria nel movimento
monastico occidentale dei secoli IX e X (16/2, 2008, 87-96).

bonATo A., La figura di Maria nelle Catechesi di Cirillo di Gerusalemme (10,
2002, 205-217).

boRDonI M., La Madre di Gesù presso la croce e il “principio mariano” del-
la Chiesa (7, 1999, 449-470). – Maria madre e sorella in cammino di
fede (2/2, 1994, 91-105).

boRRIELLo L., In cammino con Maria verso la Trinità santa (30, 2022, 55-90).
– La bellezza di Maria nella spiritualità contemporanea. Mistiche e mi-
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stici del XIX e del XX secolo (14, 2006, 457-482). – La Vergine Maria
nell’esperienza dei mistici (24/1, 2016, 95-120).

boRTonE G., Evocazioni mariane in Torquato Tasso (20, 2012, 679-684).
– La relazione di Maria con la Trinità nella Divina Commedia (19,
2011, 449-470).

boSIn F., L’eredità teologica di Stefano De Fiores per la mariologia del XXI
secolo (23/2, 2015, 167-192).

boTTInI G.C. – n. CASALInI, Maria nella storia della salvezza in Luca-Atti (8,
2000, 733-768).

bRUnI G., “Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi”. Introdu-
zione al Documento del Gruppo di Dombes (6, 1998, 223-250). – Ap-
proccio ecumenico alla mariologia (1/1, 1993, 191-200). – Mariologia
ecumenica? Preliminari da un punto di vista protestante (6, 1998, 251-
275). – Memoria d’Israele e profezia di comunione (8, 2000, 861-871).

bUIonI M., La riflessione mariologica in Karl Rahner (18, 2010, 287-344).

CALAbUIG I.M., Il mistero dell’Incarnazione del Verbo in alcune orazioni sal-
miche (3, 1995, 509-530). – La mariologia oggi [Editoriale] (2/1, 1994,
3-11). – Riflessione sugli orientamenti teologici dell’Associazione Ma-
riologica Interdisciplinare Italiana (0, 1992, 23-35).

CALTAbIAno M., Aspetti sociali nell’epistolario di Agostino: il vescovo e le
donne di Ippona (12, 2004, 337-352).

CAnDIDI M., Da Giuliano a Pretestato: il tardo paganesimo a Roma tra filoso-
fia neoplatonica e culti orientali (17, 2009, 559-572). – I pagani di Har-
ran (secc. V-XI d.C.) (11, 2003, 177-192). – Il recupero dei culti tradi-
zionali sotto Decio (10, 2002, 343-348). – La crisi interiore dell’uomo
pagano tra il IV e il V secolo d.C. (12, 2004, 353-366). – Presenze pa-
gane nell’Impero romano d’Oriente (sec. V-X d.C.) (15, 2007, 279-295).
– Reverentissima coniunx a Deo data nobis: Giustiniano e Teodora e la
trasformazione della figura dell’imperatrice romana (20, 2012, 243-252).

CAnDIDo D., Maria persona relazionale a Dio alla luce della Bibbia (15, 2007,
359-372). – Giuseppe di Nazaret nei Vangeli. Sintesi esegetico-teologi-
ca (29, 2021, 87-100).

CAnTALAMESSA R., La Theotokos segno della retta fede cristologica, alla luce
dei Concili di Efeso e di Calcedonia (3, 1995, 385-403).

CAPELLIno M., Riferimenti mariani in Eusebio di Vercelli (11, 2003, 245-260).
CARFAGnA A., Lectio divina di Gv 19,25-27 (7, 1999, 513-540). – Lectio divina

di Lc 2,34-35 (6, 1998, 141-165).
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CARFì A., Il tema della relazione nella mariologia contemporanea (18, 2010,
127-166). – Maria e l’antropologia nella riflessione italiana postconciliare
(21, 2013, 91-127).

CARnICELLA M.C., Incontro a Maria «per viam pulchritudinis» (14, 2006,
535-556).

CARPIno PISCITELLI T., Maria in Paolino di Nola (15, 2007, 137-176).
CASALE U., «Deus caritas est». «Amor omnia vincit». Frammenti di un discorso

amoroso (14, 2006, 153-184). – Kierkegaard, il Cristianesimo e Maria
(5, 1997, 307-330). – La bellezza ineffabile della Trinità riflessa in Ma-
ria di Nazaret (14, 2006, 279-303). – La donna vestita di sole (8, 2000,
113-127). – Maria nella Lettera Apostolica “Tertio Millennio adve-
niente”. Riflessione teologica e spunti operativi (4, 1996, 599-614). –
Maria persona in relazione. Conclusioni del Convegno (15, 2007, 529-
541). – Pensare la fede attraverso Maria (6, 1998, 531-559).

CASALInI n. – G.C. boTTInI, Maria nella storia della salvezza in Luca-Atti (8,
2000, 733-768).

CASTELLI F., Poeti e narratori dinanzi alla Visitazione (5, 1997, 197-212). –
Scrittori e poeti dinanzi al dolore della Vergine (7, 1999, 595-611).

CASULA L., «Natus ex matre virgine». Maria nei sermoni di Leone Magno (12,
2004, 215-254).

CATTAnEo E., Maria Vergine-Madre di Dio-Logos incarnato (10, 2002, 171-203).
CAVALLETTI S., Sfondo giudaico e tradizioni nel capitolo secondo di Matteo (4,

1996, 29-39).
CERETI G., La riforma protestante: aspetti generali (22/1, 2014, 23-36). – Ma-

ria nel dialogo ecumenico in Occidente. XVI Simposio internazionale
mariologico 2-5 ottobre 2007 (16/1, 2008, 348-354).

ChIAVACCI LEonARDI A.M., Maria, via pulchritudinis a Dio, in Dante Alighie-
ri (13, 2005, 195-203).

ChUkwUEMEkA M.S., La voce “Fatima” in alcuni dizionari (25/1, 2017, 101-122).
CIMoSA M., Il senso del titolo kecharitomene (4, 1996, 589-597).
CoCChInI F., Maria “modello del cristiano” nell’interpretazione origeniana

(10, 2002, 71-85).
CoLLo C., Maria nel pensiero di Lutero (4, 1996, 219-252).
CoLzAnI G., Il ruolo di Maria nell’antropologia teologica postconciliare (21,

2013, 67-89).
CoRSATo C., Accenni mariani in Melitone di Sardi (9, 2001, 353-357). – Ap

12,1-6. Riletture patristiche (8, 2000, 67-84). – La mariologia in Am-
brogio di Milano (11, 2003, 291-336). – La tipologia “Eva-Chiesa-
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Maria” nella tradizione patristica prenicena (9, 2001, 153-190). – 
Lc 2,41-52: Riletture patristiche (6, 1998, 375-404).

CoRTInoVIS b., «Maria è tutta relativa a Dio» (VD 225): fonti berulliane del-
l’espressione e linee di sviluppo in Montfort (15, 2007, 409-414).

CoTTInI V., Benedizione e vita nello Spirito (8, 2000, 383-401).

DA SILVA R., Titoli mariani in Leandro e Isidoro di Siviglia (15, 2007, 237-256).
DA SPInEToLI o., “Eccelsa Figlia di Sion” (8, 2000, 499-512).
DAL CoVoLo E., La dottrina mariana di Tertulliano (10, 2002, 17-31). – Sag-

gio patristico-mariano in Italia (1/1, 1993, 95-106).
DAL MASo G., La scienza dei santi: contemplazione teologica ed ermeneutica

letteraria in testi mariani di Bérulle e Montfort (16/1, 2008, 265-299).
DAnESE A. – G.P. DI nICoLA, L’antropologia uniduale al cuore della relazio-

ne interpersonale (15, 2007, 415-432).
DAnIELI M.I., Maria “Terra di profeti viventi”. Profezie mariane in Origene

(10, 2002, 43-52).
DATTRIno L., I riferimenti mariani in Agostino (12, 2004, 169-182). – Il titolo

“Madre di Dio” nel De Trinitate pseudoatanasiano (11, 2003, 261-290).
DE FILIPPIS CAPPAI C., «Subtilis splendida suavis et virgo». Maria nella predi-

cazione di Massimo di Torino (12, 2004, 63-78).
DE FIoRES S. – A. LAnGELLA, Conclusioni del Convegno (18, 2010, 257-263).
DE FIoRES S., “Rosarium Virginis Mariae”. Novità e approfondimenti (10, 2002,

389-425). – Acquisizioni attuali della mariologia e loro impatto sulla pa-
storale del nostro tempo (19, 2011, 553-590). – L’Incarnazione e Maria
nella riflessione teologica contemporanea (3, 1995, 471-507). – La bea-
ta Vergine nella riflessione teologica di Giovanni Duns Scoto (1265/6-
1308) (19, 2011, 187-202). – La mariologia nell’attuale statuto episte-
mologico della teologia (2/1, 1994, 13-36). – Maria «monte sublime» nel
Commento al primo libro dei Re di san Gregorio Magno (14, 2006, 43-
56). – Maria in san Bernardo di Chiaravalle (17, 2009, 309-336). – Ma-
ria inculturata in Italia tra passato e futuro (1/1, 1993, 9-34). – Maria
microstoria della salvezza. Verso un nuovo statuto epistemologico della
mariologia (0, 1992, 7-22). – Maria persona relazionale a Dio secondo
Bérulle e Montfort (15, 2007, 379-408). – Mariologia in dimensione este-
tica (13, 2005, 43-76). – Montfort “teologo di classe” (6, 1998, 561-605).
– Spiritualità monfortana per il nostro tempo (14, 2006, 111-119).

DE FRAIA S., Antifonari e antifone mariane. Mutuazioni, peculiarità e consi-
stenza (21, 2013, 429-490).
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DE VIRGILIo G., “Tra gli umili e i poveri del Signore” (8, 2000, 513-536).
DEL GAUDIo D., La dimensione antropologica della mariologia del Concilio

Vaticano II (21, 2013, 11-48). – La Vergine Maria nel De laudibus divi-
nis di Giovanni Pontano (20, 2012, 611-634). – Maria modello e com-
pimento della relazione nel pensiero di Edith Stein (18, 2010, 269-286).
– L’iconografia mariana in Giotto di Bondone. La reciprocità fra uma-
no e divino (19, 2011, 489-515).

DEL PoPoLo C., Predicazione mariana e devozione popolare nel Quattrocen-
to (20, 2012, 573-610). – Presenza mariana in una Compagnia laica tra
la fine del Duecento e gli inizi del Trecento (20, 2012, 57-73).

DELL’oSSo C., Riferimenti mariani in Leonzio di Bisanzio (15, 2007, 17-35).
DI bRAzzAno S., Riferimenti mariologici nell’opera di Venanzio Fortunato

(15, 2007, 199-236).
DI GIRoLAMo L., La preghiera mariana in san Pier Damiani e sant’Anselmo

da Lucca (17, 2009, 51-90). – La Vergine Maria in san Bonaventura da
Bagnoregio (19, 2011, 151-186). – La vergine Maria nel pensiero di Ael-
redo di Rievaulx (421-452). – Maria nel pensiero di Jean Gerson (20,
2012, 329-347). – «Se’ di speranza fontana vivace» (Par. XXXIII, 12)
(29, 2021, 129-188). – L’atto di fede di Maria come risposta alla do-
manda sul significato dell’esistenza umana (22/1, 2014, 135-151). – L’i-
tinerario di Alphonse Ratisbonne (1814-1884): dal disprezzo all’offer-
ta totale di sé a Dio (27, 2019, 13-46). – La madre del Signore nella let-
teratura europea del XVI e XVII secolo (23/1, 2015, 55-95). – La predi-
cazione mariana nel periodo tridentino (22/2, 2014, 51-115). – Maria
nel teatro religioso tra il XVI e XVIII secolo (24/1, 2016, 9-58). – Ma-
ria nella produzione operistica italiana del secolo XIX: Giuseppe Verdi
(1813-1901) (27, 2019, 359-381). – Maria nelle rappresentazioni sacre
medievali (21, 2013, 275-300). – Perdono e misericordia in S. Maria
Maddalena de’ Pazzi (1566-1607) (24/2, 2016, 195-218). – Un monu-
mento della mariologia barocca (23/2, 2015, 97-133).

DI GIRoLAMo L.M. – G. GRoSSo, Intorno all’Immacolata [Editoriale] (26/2,
2018, 3-9). – Maria nei secoli XVII-XVIII [Editoriale] (24/1, 2016, 3-8).
– Maria nei secoli XVI-XVII: missioni, spiritualità, trattatistica [Edito-
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4. La «Biblioteca di Theotokos»

Accanto alla rivista Theotokos che presenta la tematica mariologica in
prospettiva interdisciplinare, la collana «biblioteca di Theotokos» ha raccolto
contributi che focalizzano aspetti interessanti e attuali circa la figura di Maria
seguendo vari approcci propri delle scienze teologiche e umane. 

La collana presenta gli atti di 25 colloqui internazionali di mariologia,
costantemente ideati ed animati da Stefano De Fiores; con la sua morte, avve-
nuta nel 2012, è terminata questa peculiare esperienza. Scorrere i contenuti dei
singoli volumi permette di realizzare un percorso che lascia intravedere la mol-
teplicità di ambiti entro cui si è potuta muovere una certa riflessione in ambi-
to mariologico.

nella presentazione bibliografica dei singoli volumi gli autori con i ri-
spettivi contributi sono presentati in ordine alfabetico.

1. Maria, icona viva della Chiesa futura. Atti del convegno di studi ma-
riani, Mussomeli 9-12 aprile 1996, a cura di C. CARVELLo e S. DE FIo-
RES, Edizioni Monfortane, Roma 1998, pp. 328. – Contributi di I.M. CA-
LAbUIG (Maria e la speranza cristiana. Prospettiva liturgica), R. CALì
(La tradizione del transitus negli apocrifi del IV e V secolo. Aspetti teo-
logici), C. CARVELLo (Presentazione), U. CASALE (La maternità vergi-
nale di Maria e l’escatologia. nexus mysteriorum), S. DE FIoRES (Lo
Spirito Santo e Maria negli ultimi tempi secondo la prospettiva storico-
salvifica di s. Luigi M. di Montfort), L. GAMbERo (Maria assunta. Ri-
lievi dell’escatologia patristica), S. GASPARI (Maria regina coronata di
gloria. Significato teologico-liturgico), A. GILIbERTo (Maria nella pietà
popolare dell’area nissena), M.G. MASCIARELLI (Il futuro, categoria de-
terminante del presente ecclesiale, realizzato in Maria glorificata), S.
RoSSo (La Chiesa in cammino verso l’eschaton e i pellegrinaggi ai san-
tuari mariani), M. SEMERARo (Maria nell’escatologia post-conciliare),
P. SoRCI (Maria icona escatologica della Chiesa secondo la liturgia ro-
mana), A VALEnTInI (Il «grande segno» di Apocalisse 12. Una Chiesa
ad immagine della Madre di Gesù).

2. Maria santa e immacolata. Segno dell’amore salvifico di Dio Trinità.
Prospettive ecumeniche. Atti del 2° Colloquio internazionale di ma-
riologia. Ascoli Piceno, 5-7 ottobre 1998, a cura di S. DE FIoRES e E.
VIDAU, Edizioni Monfortane, Roma 2000, pp. 250. – Contributi di A.
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AnSELMI (L’«Orazione per l’Immacolata concezione» di Francesco An-
tonio Marcucci. Tra inculturazione e progettualità), R. bERTALoT (Ver-
so una diversità riconciliata), U. Casale (La formula dogmatica di Pio
IX e gli sviluppi teologici contemporanei), C. ChARALAMPIDIS (Culto e
dottrina della Chiesa greco-ortodossa circa la Panaghia – Un’alba di
speranza e di pace per tutti i cristiani), S. DE FIoRES (Introduzione: per-
corsi per una ricomprensione ecumenica dell’Immacolata Concezione
di Maria – Come la Chiesa cattolica è giunta alla definizione dogma-
tica dell’Immacolata Concezione), G. hAMMAnn (Il punto di vista del-
la Riforma circa l’Immacolata Concezione. Criteri per una possibile
ricomprensione della tradizione cattolica – Un importante punto di ri-
ferimento nell’itinerario ecumenico), C. MILITELLo (L’Immacolata e la
donna nel contesto culturale dell’Ottocento), I. SAnnA (Orientamenti
teologici circa le origini umane e conseguenze per un approfondimen-
to dell’Immacolata Concezione di Maria), D. SIzonEnko (Fede e tra-
dizione teologica della Chiesa ortodossa russa circa la Tuttasanta), A.
STAGLIAnò (L’Immacolata Concezione nella coscienza ecclesiale ecu-
menica. Linee di riferimento per una sintesi).

3. Maria modello di contemplazione del mistero di Cristo.Atti del 3° Col-
loquio internazionale di Mariologia. Cesena 9-10 aprile 1999, a cura di
S.M. PASInI, Edizioni Monfortane, Roma 2000, pp. 180. – Contributi di
M. AUGé (Maria Donna dal cuore sapiente. Prospettiva liturgica), G.
bIFFI (Una Donna contemplativa), I. bIFFI (La dimensione contemplati-
va mariana nella tradizione spirituale benedettina), I.M. CALAbUIG (Ma-
ria modello di contemplazione del mistero di Cristo. Orientamenti teo-
logico-spirituali), A.M. CAnoPI (Maria: silenzio, parola, canto, bellez-
za, gioia), L. CRIPPA (S. Maria del Monte: nel nome il programma), S.
DE FIoRES (Elogio della contemplazione), E.G. FARRUGIA (Contempla-
zione e azione nel monachesimo orientale. Risvolti mariani), M-J. MoU-
Ton-bRADY (Il Rosario, preghiera contemplativa del mistero di Cristo
con il cuore di Maria), S. PALUMbIERI (Maria, profezia per il terzo mil-
lennio), S.M. PASInI (Il linguaggio del cuore di fronte al mistero di Dio),
A. SERRA (Maria, Vergine contemplativa del mistero di Cristo. Prospet-
tiva biblica).

4. Il mistero della Croce e Maria.Atti del 4° Colloquio internazionale di
mariologia. Santuario di Polsi – San Luca (RC), 13-14 settembre 1999,
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a cura di S. DE FIoRES, G. STRAnGIo ed E. VIDAU, Edizioni Monforta-
ne, Roma 2001, pp. 312. – Contributi di G. bREGAnTInI (Accoglienza e
saluto – Conclusioni pastorali), C. ChARALAMPIDIS (Iconografia greco-
bizantina della Croce), S. DE FIoRES (Teologia della Croce e Maria. Iti-
nerario dalla kenosi alla gloria), E. GEnRE (Teologia della Croce in pro-
spettiva evangelica), G. GhARIb (Il mistero della Croce nella liturgia bi-
zantina), M.G. MASCIARELLI (La Croce e Maria: profezia per il terzo
millennio cristiano), M. MELLI (Il mistero della Croce in san Massimo
il Confessore), V. nADILE (Il culto della Croce e di Maria a Polsi dalle
origini ai nostri giorni), A. STAGLIAnò (Il mistero della Croce nella teo-
logia cattolica contemporanea), G. STRAnGIo (La Croce e Maria: due
simboli unitivi per l’ecumene), M.C. VISEnTIn (Il «planctus Mariae»
nell’arte).

5. La Madre di Dio: un Portico sull’avvenire del mondo. Fede ecclesiale
– Iconografia – Pietà popolare.Atti del 5° Colloquio internazionale di
Mariologia (Roma, Santa Maria in Portico in Campitelli 18-20 novem-
bre 1999), a cura di M.M. PEDICo e D. CARbonARo, Edizioni Monforta-
ne, Roma 2001, pp. 257 – Contributi di A. ALES bELLo (Con Maria ico-
na della Chiesa nel terzo millennio), A. AMATo (Il significato teologico
delle icone alla luce del II concilio di Nicea, 787), J. bAYCRoFT (The pla-
ce of Mary in the Anglican Communion), M. bERGER (Santa Maria in
Portico in Campitelli. Interpretazioni iconografiche), D. CARbonARo
(L’antica oratio per l’ostensione dell’immagine di santa Maria in Porti-
co), S. DE FIoRES (Introduzione. Maria: un Portico sull’avvenire del mon-
do), R. ETChEGARAY (Maria icona della Chiesa una e unica), V. MoLI-
nARo (Saluto), M.M. PEDICo (Devozione mariana e carità a Roma. Le
confraternite e gli ospedali di santa Maria delle Grazie, santa Maria in
Portico, santa Maria della Consolazione [secc. XI-XIX]), S. PERRELLA
(Teologia e devozione mariana nell’Ottocento. Ricognizione storico-cul-
turale), F. PETRILLo (Simbolismo e mariologia nel Templum mysticum
Salomonis veri di Francesco Leonardi [1608-1661]).

6. La misericordia di Dio Trinità nello sguardo materno di Maria.Atti
del 6° Colloquio internazionale di mariologia. Rimini, 5-7 maggio 2000,
a cura di A.G. bIAGGI e G. FRAnCILIA, Edizioni Monfortane, Roma 2002,
pp. 302 – Contributi di P. bATTISTA (Iter tematico del Colloquio: la mi-
sericordia di Dio Trinità nello sguardo di Maria), R. bERTALoT (Maria
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canta il Dio misericordioso), M. CoLAGIoVAnnI (Il miracolo di Rimini),
S. DE FIoRES («Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi». Sintesi con-
clusiva), G. GhARIb (Maria Madre di misericordia nella tradizione orien-
tale), M.G. MASCIARELLI (Maria «Mater misericordiae», riflesso di Dio
Trinità), E. MAnICARDI (Maria icona di misericordia e il vino della nuo-
va alleanza a Cana), J.M. MEJíA (Maria profezia di misericordia per
l’umanità in cammino).

7. Maria e l’impegno sociale dei cristiani.Atti del 7° Colloquio interna-
zionale di mariologia. Terni, 29-30 settembre 2000, a cura di G. CoLA-
SAnTI, P. boRzoMATI ed E. VIDAU, Edizioni Monfortane, Roma 2003, p.
237. – Contributi di R. bERTALoT (Maria e l’impegno sociale dei cri-
stiani nel commento al Magnificat di Lutero), C. boFF (Mariologia so-
ciale nei documenti del Magistero), P. boRzoMATI (Fermenti di libera-
zione e promozione dei poveri nella pietà popolare mariana), C. ChA-
RALAMPIDIS (Il cantico di Maria celebrato e vissuto nella Chiesa Greco-
Ortodossa), G. CoLASAnTI (Dimensione sociale della pietà mariana nel-
la diocesi di Terni), S. DE FIoRES (La figura liberatrice di Maria e l’im-
pegno sociale dei cristiani), E. GEnRE (Il Magnificat: cantico dell’im-
pegno nella storia al seguito del Dio di Maria), A. LAVIGnE (Azione so-
ciale e riconciliatrice del santuario di Lourdes), V. PAGLIA (Tracce del-
la presenza di Maria nell’impegno cristiano verso i poveri), X. PIkAzA
(Maria nella società e nella storia. Lettura attualizzata di Apocalisse
12,1-6), L. SEbASTIAnI (Maria ispiratrice di promozione della donna og-
gi), A. VALEnTInI (La storia sotto il segno della misericordia e del giu-
dizio di Dio).

8. Spiritualità trinitaria in comunione con Maria secondo Montfort.At-
ti dell’8° Colloquio internazionale di mariologia. Roma, 11-13 ottobre
2000, a cura di b. CoRTInoVIS, S. DE FIoRES ed E. VIDAU, Edizioni
Monfortane, Roma 2002, pp. 336. – Contributi di P. CoDA (La Ss. Tri-
nità e Maria nel «Trattato della vera devozione» di Grignion di Montfort),
b. CoRTInoVIS (Trinità e Maria secondo Montfort), S. DE FIoRES (Il ti-
po antropologico-trinitario secondo Montfort), P. GAFFnEY (San Luigi
Maria di Montfort: teologo dell’opera delle Tre Persone Divine nella
storia della salvezza), F. GARnIER (Fecondità e attualità di san Luigi
Maria Grignion de Montfort), I. IUVEnALIE (La «preghiera infocata» e
la teologia trinitaria. Lettura ortodossa), G. JULITA (La spiritualità ma-
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riana montfortana nella Congregazione degli Oblati dei santi Gauden-
zio e Carlo, missionari di Maria), F.-M. LéThEL (Maria nel cristocen-
trismo trinitario di san Luigi Maria di Montfort), E. VIVAS LLoREnS (Il
carisma di dottore in san Luigi Maria Grignion de Montfort), R. MATThYS
(Montfort e l’evangelizzazione. Testimonianza dell’Associazione Fiat),
b. MIChon (La consacrazione a Gesù per mezzo di Maria. Testimonianza
dei Foyers de Charité), J.D. MoLInA (Montfort alla ricerca di Dio e del-
l’uomo. Testimonianza della Sociedad Grignion de Montfort), G. MUC-
CI (San Luigi Maria di Montfort: un maestro per il nostro tempo), S. PER-
RELLA (La consacrazione alla divina Sapienza per le mani di Maria, pro-
posta trinitario-battesimale). – Discorso di Giovanni Paolo II ai parte-
cipanti al Colloquio e indirizzo di omaggio di mons. F. Garnier.

9. Maria Assunta: segno di speranza per l’umanità in cammino. Atti del
9° Colloquio internazionale di mariologia. Caltanissetta, 15-17 novembre
2000, 50° anniversario della definizione dogmatica dell’Assunzione, a
cura di J. bAYCRoFT, R. CALì, C. CARVELLo e D. MARCUCCI, Edizioni
AMI, Roma 2007, pp. 191. – Contributi di D. ALESI – R. CALì (La Com-
pagnia dell’Assunta e il suo carisma), J. bAYCRoFT (L’Assunta nella
tradizione anglicana: teologia, spiritualità e iconografia), R. CALì (Ma-
ria una Donna glorificata tra antropologia e mistero), S. DE FIoRES (La
bolla di definizione dell’Assunta Munificentissimus Deus di Pio XII.
Traguardo di un cammino ecclesiale), E. FIzzoTTI (Maria Assunta e il
problema del dolore secondo C.G. Jung), M. LEPLAY (Verso una com-
prensione ecumenica del dogma dell’Assunzione. Prospettiva della
Riforma), G. SAnTARELLI (La cappella dell’Assunta a Loreto), G. SPE-
CIALE (L’Assunta nella poesia italiana dalle origini ai nostri giorni), S.
VARnALIDIS (La celebrazione della Dormizione di Maria nella Chiesa
Greco-Ortodossa).

10. La Madre di Dio: per una cultura di pace. Atti del 10° Colloquio in-
ternazionale di Mariologia. Santuario di Santa Maria della Steccata, Par-
ma, 19-21 aprile 2001, a cura di w. DALL’AGLIo ed E. VIDAU, Edizioni
AMI, Roma 2006, pp. 232. – Contributi di L.M. AGo (L’umanità di Ma-
ria e il realismo dell’incarnazione secondo san Francesco d’Assisi. Tra
Catari e Trovatori), w. DALL’AGLIo (La Madre di Dio per una cultura
di pace. Iter tematico del Colloquio), S. DE FIoRES (Con Maria Madre
di Dio verso orizzonti di pace – Maria nell’itinerario spirituale del cri-
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stiano operatore di pace), M. FAVA (Maria lactans: origine e sviluppi di
un’iconografia tra antichità e medioevo), J.J. FLoRES (La celebrazione
della Madre di Dio e la giornata della pace), I. IonASCU (La Theotokos
e la riconciliazione cosmica secondo i Padri d’Oriente), A. MAGGIALI
(Il nostro impegno ecumenico), S. MAzzoLInI (Maria icona di pace nel
contesto della cultura contemporanea. Una riflessione alla luce del pen-
siero mariano di G. Capograssi), R. MEYnET («Pace in terra agli uo-
mini che egli ama». Una lettura di Lc 2,1-20), h.w. TAJRA (La Beata
Vergine Maria segno di unità tra i cristiani), M.C. VISEnTIn (La Ma-
donna in attesa del parto: iconografia e teologia).

11. Maria serva del Signore, incoronata di gloria.Atti dell’11° Colloquio
internazionale di mariologia. Santuario Madre di Dio Incoronata. Fog-
gia 9-11 novembre 2001, a cura di G. ConTI e G. D’onoRIo DE MEo,
Edizioni Monfortane, Roma 2002, pp. 199. – Contributi di I.M. CALA-
bUIG (Maria ancella incoronata partecipe della gloria del Signore ri-
sorto. Prospettive della liturgia romana rinnovata), L. CARo (Il model-
lo di uomo presentato dalla Bibbia), F. CASTELLI (Maria incoronata di
gloria nella letteratura italiana), C. ChARALAMPIDIS (Maria incorona-
ta nell’iconografia d’Oriente e d’Occidente), G. ConTI («Io sono la Ma-
dre di Dio! Non abbiate paura!». Iter tematico del Colloquio), S. DE
FIoRES (Itinerario di Maria dal servizio del Signore alla corona di glo-
ria), G. D’onoRIo DE MEo (La Theotokos incoronata. Realtà vissuta
nella storia millenaria del Santuario di Foggia), G. hAMMAnn (Dal-
l’abbassamento alla corona di gloria), M. MASInI (La costante biblica
umiliazione/glorificazione nel «Servo di JHWH, nel «Santo Servo Ge-
sù», nella «Serva del Signore»), h.w. TAJRA (Maria, serva incoronata
del Signore, nel pensiero spirituale e mistico di Martin Lutero).

12. La Madre del Dio vivo a servizio della vita. Atti del 12° Colloquio in-
ternazionale di mariologia. Santuario del Colle, Lenola (Latina) 30 mag-
gio – 1° giugno 2002, a cura di A. DI GESù ed E. VIDAU, Edizioni AMI,
Roma 2005, pp. 191. – Contributi di A. AMATo (Maria nella lotta con-
tro Satana nel mondo d’oggi), S. CECChIn (Il significato delle appari-
zioni nella vita della Chiesa), S. DE FIoRES (La Madre di Dio per una
cultura della vita. Riflessione teologica), A. DI GESù (Maria nel dram-
ma della storia tra cultura di vita e di morte), G. GhARIb (Maria madre
della vita nei Padri della Chiesa), J. PUGLISI (Maria e l’accoglienza del-
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la vita nel documento di Dombes), A. VALEnTInI (La Madre di Gesù, Fi-
glio del Dio vivo, a servizio della vita).

13. Lacrime nel cuore della città.Atti dei tre Convegni preparatori e del XIII
Colloquio internazionale di mariologia nel 50° anniversario del pianto di
Maria. Siracusa, 29 settembre – 2 ottobre 2003, a cura di D. CAnDIDo, A.
SIRInGo ed E. VIDAU, Edizioni AMI, Roma 2007, pp. 520. – Contributi
di R.R. MARTIno (Siracusa: il mistero di un pianto. Prolusione – Il pian-
to della Madre. Omelia inaugurale), G. CoSTAnzo (Lacrime da cuore a
cuore – Il cuore e le lacrime. Omelia conclusiva), F. ARDUSSo (La debo-
lezza di Dio. Prospettiva teologico-culturale), A. bIRMELé («E anche a te
una spada trafiggerà l’anima» Lc 2,35. Interpretazioni delle Chiese sor-
te dalla Riforma), D. CAnDIDo («Dio tergerà ogni lacrima dai loro cuo-
ri». Veglia ecumenica e interreligiosa), n. CAPIzzI (La devozione all’Ad-
dolorata in Sicilia), D. CAnCIAn (Santuari mariani e pastorale della ri-
conciliazione sacramentale), L. CARo (Il pianto di Israele), C. ChARA-
LIMPIDIS (Il pianto di Maria nell’iconografia dell’Oriente cristiano), G.
CoLzAnI (Orizzonte delle lacrime di Maria. Iter del Colloquio – Un dia-
logo che continua. Sintesi e prospettive), b. CoSTACURTA (Le lacrime asciu-
gate: la fede di Maria, icona del popolo credente), G.P. e A. DAnESE (La
Madonna delle lacrime e la famiglia), S. DE FIoRES («Ecco tua Madre!».
Maria accompagna il cammino del popolo di Dio), I.A. FERRERo (Maria
«eletta fra le donne» secondo la tradizione islamica), G. FRoSInI (Teolo-
gia della città), F. IoAnIDIS (Passione di Cristo e pianto di Maria nella
Chiesa bizantina), M. GIAnSIRACUSA (Memoria di un 50° indimenticabi-
le), S. MAGGIAnI («Stabat Mater». La memoria del pianto di Maria cele-
brato nella liturgia romana. Significato antropologico), G. MARTIRAnI
(Rachele e Maria: dal pianto alla speranza), A. MonTIConE (Comunità
cristiana e città), A.w. PALLAVICInI (Il pianto di Maria nel Corano), A.
PASSARo (La compassione di Dio. Prospettiva biblica), R. PéREz («Ter-
gerò ogni lacrima»: la testimonianza dell’amore e il coraggio della pro-
fezia), V. PSEFTonGÁS (Per una Chiesa ecumenica riconciliata sulla ba-
se della passione di Cristo riflessa nel dolore di Maria), M. RoCCASAL-
VA FIREnzE (Il linguaggio teologico-estetico nelle immagini della sepol-
tura di Cristo), E. RoSAnnA (Recezione socio-ecclesiale del «segno» di
Siracusa), G. RUGGIERI (L’annuncio del Vangelo nel mondo contempo-
raneo), A. SInDonI (Ruolo storico della Sicilia e di Siracusa come croce-
via di popoli), A. STAGLIAnò (Il pianto di Maria «arcano linguaggio» del-
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la compassione di Dio Trinità), A. VALEnTInI (Il Magnificat compassio-
ne di Dio e liberazione dei poveri), G. zAMMITTI (La teologia della se-
poltura di Cristo).

14. L’Immacolata Madre di Dio nel Seicento. Apporti teologici e spiritua-
li di Ippolito Marracci nel IV centenario della nascita (1604). Atti del
XIV Colloquio internazionale di mariologia (Roma, Santa Maria in Por-
tico in Campitelli 18-21 febbraio 2004), a cura di D. CARbonARo e F.
PETRILLo, Edizioni AMI, Roma 2006, pp. 319. – Contributi di S. DE FIo-
RES (La schiavitù mariana nell’inedita Expostulatio ad Clementem X
d’Ippolito Marracci), J. FLACk (Un punto di vista anglicano sull’Im-
macolata Concezione della Beata Vergine Maria), V. FRAnCIA (L’Im-
macolata nell’iconografia del Seicento europeo), L. MEzzADRI (L’Im-
macolata dopo il concilio di Trento), V. MoLInARo (Presentazione), F.
PETRILLo (Introduzione – L’apporto teologico e testimoniale d’Ippolito
Marracci nella mariologia e nello sviluppo sulla dottrina dell’Immaco-
lata Concezione), S.M. Perrella (L’icona di Maria nell’epoca moderna
e post-moderna. Dalla mariologia nel circuito dell’«amplificatio ba-
rocca» alla mariologia «storico-salvifica e interdisciplinare» del post-
Vaticano II), D. VITALI (Il sensus fidelium in Ippolito Marracci).

15. Maria e la cultura del nostro tempo. A trent’anni dallaMarialis cultus.
Atti del XV Colloquio internazionale di mariologia. Patti (Me), 16-18
aprile 2004, a cura di b. SCALISI ed E. VIDAU, Edizioni AMI, Roma 2005,
pp. 186. – Contributi di I. CASTELLAno CERVERA (La pietà mariana «for-
za rinnovatrice del costume cristiano»), S. DE FIoRES (Maria «donna eu-
caristica». Modello della Chiesa che celebra i divini misteri), C. DoTo-
Lo (Maria risposta alle attese della cultura contemporanea), G. oRLAn-
Do (Marialis cultus, finestra aperta sul mondo contemporaneo), D. Po-
PESCU (La Madre di Dio nel culto ortodosso), E. RIbET (La Marialis cul-
tus: una lettura evangelica), J.-P. SIEME LASoUL (La Marialis cultus: pie-
tra miliare nel cammino mariologico. Iter storico e apporti originali), I.
SIVIGLIA (La donna del nostro tempo si confronta con Maria di Nazareth),
z. TREnTI (Maria e la persona umana: libertà e relazionalità – il segre-
to di Maria), I. zambito (Saluto del vescovo).

16. Con Maria donna eucaristica adoriamo il Dio-con-noi. Atti del 16°
Colloquio internazionale di mariologia, Civitavecchia-Tarquinia, 24-26
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maggio 2004, a cura di G. PICU ed E. VIDAU, Edizioni AMI, Roma 2006,
pp. 247. – Contributi di J. CASTELLAno CERVERA (Presenza di Maria nel-
la celebrazione liturgica del mistero di Cristo), G. CRoCETTI (Il «Trat-
tato della gloriosa Vergine detta del Ss. Sacramento» di Michele da Co-
senza, XVII sec.), S. DE FIoRES (Con Maria celebriamo, adoriamo e vi-
viamo il Dio-con-noi), M. FARInA («Ave vero corpo nato da Maria Ver-
gine». Maria, la corporeità del dono), G. GRILLo (L’Eucaristia e Ma-
ria), M.M. PEDICo (Maria donna eucaristica. Prospettive dell’enciclica
«Ecclesia de Eucharistia» di Giovanni Paolo II), G. PICU (Contempla-
re e vivere con la beata Vergine Maria il mistero eucaristico), E. RIbET
(La fede nella presenza eucaristica presso gli Evangelici), A. Valentini
(La Madre di Gesù nella comunità eucaristica di Gerusalemme), G. VA-
SILESCU (Maria nella Divina Liturgia della Chiesa Ortodossa), M. VI-
SEnTIn (L’Eucaristia e la Madre di Gesù nell’iconografia).

17. Lo sguardo di Maria sul mondo contemporaneo. Atti del XVII Collo-
quio internazionale di mariologia. Rovigo, 10-12 settembre 2004, a cu-
ra di M.M. PEDICo, M.M. MURARo e M.L. bURAnI, Edizioni AMI, Ro-
ma 2005, pp. 227. – Contributi di A. AMATo (Sotto lo sguardo materno
della «piena di grazia»), M. CATTAnEo (I miracolosi movimenti degli
occhi nelle immagini mariane in Italia dal Cinquecento al caso del-
l’Addolorata di Rovigo, 1895), E. DAL CoVoLo (Lo sguardo addolora-
to della Madre presso la croce del Figlio. Riflessioni alla luce della Let-
tera apostolica Rosarium Virginis Mariae), L. DE CAnDIDo (Il fenome-
no rodigino: interpretazione dei devoti), S. DE FIoRES – M.M. PEDICo
(Presentazione. L’arcano linguaggio dell’icona – Sintesi conclusiva:
Orientamenti e prospettive teologico-pastorali), M. DEL FRARI (Gli oc-
chi dolenti di Maria nella tradizione iconografica – Oriente e Occiden-
te), M.R. FATToRInI (Saluto d’apertura), M.G. FASoLI (Maria Dolores
protagonista della riparazione), M.M. MURARo (Storia dell’immagine
dell’Addolorata di Rovigo), k. kInDLER («Vedendo la Madre e il disce-
polo» (Gv 19,26). Lo sguardo di Cristo su Maria e i credenti: inizio di
un cammino ecumenico), S. PALUMbIERI (Servizio e riparazione nel con-
testo dell’antropologa relazionale), E. RonChI (Lo sguardo che crea. Il
linguaggio degli occhi nella Bibbia), A. SERRA (Maria di Nazaret: uno
«sguardo» che abbraccia l’universo), L. SoRAVITo DE FRAnCESChI (Rin-
graziamento), G.J. VIERo – M. GoMES CoUTInho (Lo sguardo di Maria
«tipo eminente della condizione femminile» scruta il mondo), F. zAM-
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bonInI (Maria Dolores. Provocazioni per l’oggi). Messaggio di Gio-
vanni Paolo II in occasione del XVII Colloquio.

18. Popolo sacerdotale in cammino con Maria.Atti del XVIII Colloquio
internazionale di mariologia. Gerace – San Luca (RC), 13-15 ottobre
2005, a cura di S. DE FIoRES, G. STRAnGIo ed E. VIDAU, Edizioni AMI,
Roma 2008, pp. 285. – Contributi di J.L. bARRAGÁn (Quale sacerdote
ministeriale per il secolo XXI?), G.C. bREGAnTInI (Un Colloquio al-
l’insegna della speranza, nonostante le dolorose vicende), G. CARTERI
(La figura del prete in Corrado Alvaro), C. ChARALIMPIDIS (L’icono-
grafia bizantina dell’Ultima Cena), S. DE FIoRES (Maria tipo del popo-
lo sacerdotale), n. FERRAnTE (Santi monaci italogreci nella zona di Lo-
cri), I. SChInELLA (La «Madre di Gesù» madre del «discepolo amato»
– La Madre di Gesù associata al mistero della Croce e della risurrezio-
ne secondo la pietà popolare), L. SCoRnAIEnChI (Il popolo sacerdotale.
Percorso intertestuale in una prospettiva evangelica), A. STAGLIAnò
(Tutti sacerdoti in Cristo. Teologia del sacerdozio a partire dal Conci-
lio Vaticano II), G. STRAnGIo (Popolo sacerdotale in cammino con Ma-
ria. Iter tematico del Colloquio).

19. In Cristo unico mediatore Maria cooperatrice di salvezza. Atti del
XIX Colloquio internazionale di mariologia. ossimo Inferiore (bS),
13-15 luglio 2006, a cura di o. FRAnzonI e F. bACChETTI, Edizioni
AMI, Roma 2008, pp. 230. – Contributi di G.b. RE (Prefazione), F.
bACChETTI (Il benvenuto del parroco), F. bESChI (Indirizzo di saluto),
G. CAnobbIo (L’azione di Dio «in tutti per mezzo di tutti» (Ef 4,6) e
la cooperazione di Maria), n. CAPIzzI (Cristo unico mediatore e il sen-
so della partecipazione di Maria all’opera salvifica), G. CoLzAnI (Qua-
le missione di Maria per il terzo millennio?), S. DE FIoRES (Perché la
scelta della mediazione? Iter del Colloquio – Come presentare oggi
Maria cooperatrice di salvezza), o. FRAnzonI (La presenza di Maria
nella storia della Valle Camonica), A. GARUTI (Azione sacramentale
della Chiesa e presenza materna di Maria nell’opera della salvezza),
G. hAMMAnn (E’ possibile una partecipazione di Maria all’unica me-
diazione di Cristo? Prospettiva evangelica), G. MARTInEnGhI RoSSETTI
(La chiesa di Santa Maria Assunta a Esine. La storia della salvezza
nei dipinti di Giovanni Pietro da Cemmo), M.V. oLMI (A conclusione
del Colloquio), S.M. PERRELLA (Maria cooperatrice di salvezza nel
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Concilio Vaticano II e nella Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II),
S. SPREAFICo (Riflessione).

20. Fatima: una luce sulla storia del mondo. Atti del XX Colloquio inter-
nazionale di mariologia. Trani, 6-11 maggio 2007, a cura di A. PIERI, A.
FIoREnzA ed E. VIDAU, Edizioni AMI, Roma 2008, pp. 207. – Contri-
buti di J.M. GARCíA CoRDERo (L’essenza del messaggio di Fatima), S.
DE FIoRES (Fatima nella mariologia contemporanea), A. FIoREnzA (Fa-
tima: un messaggio da conoscere – Fatima: spiritualità, profezia, pro-
messa, luce), G.M. MASCIARELLI (Fatima: una luce del XX secolo), P.
MoLInARI (La spiritualità dei pastorelli di Fatima), S.M. PERRELLA (Fa-
tima, chiave interpretativa della storia in Giovanni Paolo II), G.b. PI-
ChIERRI (La Madonna di Fatima e Trani), A. PIERRI (Fatima e i Roga-
zionisti – Fatima interpella la nostra responsabilità), o. RITSUko («Il
mio cuore immacolato trionferà»).

21. Maria di Nazareth. Ecumenismo, spiritualità, Chiesa locale.Atti del
21° Colloquio internazionale di mariologia. novara, 10-13 maggio 2007,
a cura di A. ERbETTA, S. DE FIoRES ed E. VIDAU, Edizioni AMI, Roma
2010, pp. 308. – Contributi di M. AIRoLDI (Il venerabile don Silvio Gal-
lotti: maestro di autentica spiritualità mariana), V. bALoSSInI («Pre-
ghiera infocata», evento memorabile), A.M. CAnoPI (Mons. Francesco
Maria Franzi: una vita offerta nella preghiera e nell’amore), M. CAnALI
(Il Trattato della vera devozione nella diocesi di Novara, 1862-1927 –
Fede ed ecumenismo nel segno di Maria – Padre Franzi, una vita che è
stata vera lode a Dio – Don Gallotti, sorgente d’acqua limpida dello
Spirito), P. CERUTTI («Ho incontrato il Signore e sono guarita dentro»),
b. CoRTInoVIS (Il Trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Ma-
ria di Montfort in Italia), G. DAMInELLI (Mons. Francesco Franzi pro-
tagonista del movimento mariano in Italia), G.C. JULITA (Maria in di-
mensione ecumenica, spirituale ed ecclesiale. Iter del Colloquio – Un
voto al termine del XXI Colloquio internazionale di mariologia), S. MC-
VAnE (Il documento di Seattle: Maria, grazia e speranza in Cristo), M.
PERoTTI (La vera devozione nella diocesi di Novara. Iniziative e prota-
gonisti nel sec. XX dal 1930 al Vaticano II – L’attualità della testimo-
nianza di santità di don Silvio Gallotti), S.M. PERRELLA (Ritrovare il Dio
agapico di Cristo nel tempo della post-modernità: il contributo della
spiritualità mariana – Dimensione mariana della spiritualità secondo
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il documento cattolico-anglicano di Seattle, 2004), P. STAVRòPoULoS (La
Madre di Dio nella spiritualità della Chiesa Ortodossa: ponte verso il
mistero della salvezza), G. zACChEo (Quell’invocazione a Maria, come
«campana a martello»).

22. «Tutti mi chiameranno beata». L’onore a Maria nel popolo di Dio.
Atti del XXII Colloquio internazionale di mariologia. Rapallo, 15-17
giugno 2007, a cura di S. DE FIoRES, L. RoVETA ed E. VIDAU, Edizioni
AMI, Roma 2010, pp. 144. – Contributi di A. TAnASInI (Due eventi:
unico abbraccio di Maria), A.M. CAREGGIo («Vi affido tutti alla Ma-
dre di Dio e della Chiesa». Giovanni Paolo II alla Chiesa di Chiava-
ri), M. AUGé (Maria nel culto della Chiesa cattolica. Orientamenti li-
turgico-pastorali), P. bEnATTI (Nostra Signora di Montallegro e il suo
messaggio: «Va’ e di’ ai Rapallesi che voglio essere onorata qui»), C.
ChARALAMPIDIS (L’icona della Dormizione della Theotokos segno di
comunione tra la Chiesa cattolica e le Chiese di Oriente), S. DE FIo-
RES (Maria nell’identità del popolo di Rapallo. Interpretazione teolo-
gica – «Totus tuus». Itinerario per vivere l’affidamento/consacrazione
a Cristo per le mani di Maria), L. RoVETA (450° dell’apparizione di
Montallegro: un evento da ricordare e attualizzare – Rilievi conclusi-
vi e prospettive), A. VALEnTInI (La lode delle generazioni a Maria se-
condo il Magnificat).

23. Maria, serva fedele della Parola. Atti del XXIII Colloquio internazio-
nale di mariologia. Crotone, 28 aprile – 2 maggio 2008, a cura di A. STA-
GLIAnò, S. DE FIoRES ed E. VIDAU, Edizioni AMI, Roma 2011, pp. 216.
– Contributi di E.L. bARToLInI («Bella come la luna» (Ct 6,10): l’in-
cantevole candore di Shullamit e di Maria), S. DE FIoRES (Figura bi-
blica di Maria e sua inculturazione popolare), D. GRAzIAnI («Avvenga
di me secondo la tua Parola» (Lc 1,38). Lectio magistralis), L. LETo
(Maria, madre della vita, paradigma di risposta etica alla parola di Dio),
E. LIMInA (Breve storia della devozione della Madonna di Capo Co-
lonna a Crotone), S. PARISI (Itinerario spirituale di Maria alla luce del-
la Bibbia: donna, credente, madre), I. SIVIGLIA (Maria, dona di Israele,
beata per aver creduto alla Parola), F. SPADoLA (Il culto di Maria nel-
la diocesi di Crotone – Santa Severina), A. STAGLIAnò (Maria serva fe-
dele della Parola. Iter del Colloquio – Maria di Nazaret da conoscere,
mare, inculturare. Prospettive conclusive).
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24. Maria, segno e modello della nuova umanità riconciliata in Cristo. At-
ti del 24° Colloquio internazionale di mariologia. Torre di Ruggiero (Ca-
tanzaro), 28-30 settembre 2008, a cura di M. ALoISE, S. DE FIoRES e P.
SILVESTRE, Edizioni AMI, Roma 2010, pp. 374. – Contributi di C. AIoSA
(«Rallegrati, colmata di grazia» (Lc 1,28). La Figlia di Sion aurora di
nuova umanità), M. ALoISE (Maria e la nuova umanità riconciliata in
Cristo. Iter del Colloquio), C. ChARALAMPIDIS (La Theotokos odighìtria
nell’iconografia bizantina), A. CILIbERTI (Saluto introduttivo), A. CAnTI-
SAnI (Il culto di Maria tra gli emigrati calabresi), S. DE FIoRES (Maria
modello antropologico di una società che si rinnova – Memoria del mas-
sacro dei Valdesi a Guardia Piemontese e nuovo cammino di fraternità),
R. FACCIoLo (Un tempo di luce, di grazia, di carità. Sintesi del XXIV Col-
loquio di mariologia), M. FARInA (Una dolorosa storia da ricordare per
un futuro di comunione da costruire), A. LAnGELLA (Maria Madre nel-
l’ordine della grazia e l’unità della famiglia umana), S.M. PERRELLA (Ma-
ria, Madre di Gesù, patrimonio comune da condividere. Il dialogo fra
Chiese e teologie: il punto di vista cattolico), P. RICCA («Riconciliazione
delle memorie»), A. SCERbo (Del politico e del religioso di fronte all’«al-
tro»: intorno alla questione dei Valdesi di Calabria), L. SCoRnAIEnChI (Il
Segreto mariano: l’esegesi protestante e la ricerca sulla Madre di Gesù
– La strage dei Valdesi in Calabria: ermeneutica della storia e dialogo
confessionale), P. SILVESTRE (Santa Maria delle Grazie: dall’acqua del
battesimo alla fonte miracolosa – Dal XXIV Colloquio internazionale di
mariologia nel santuario di S. Maria delle Grazie in Torre di Ruggiero:
un grido di riscatto per la Calabria), A. STAGLIAnò (Maria è la Figlia di
Sion in persona. Sulla mariologia personalistica di J. Ratzinger).

25. Maria, roveto ardente della nuova alleanza.Atti del XXV Colloquio
internazionale di mariologia. barletta, 2-6 maggio 2009, celebrato in oc-
casione della proclamazione di barletta a «Civitas Mariae», a cura di S.
DE FIoRES e F. PIAzzoLLA, Edizioni AMI, Roma 2011, pp. 158. – Con-
tributi di C. ChARALAMPIDIS (La rappresentazione di Maria «roveto ar-
dente» nella tradizione orientale), S. DE FIoRES (Maria roveto ardente
della nuova alleanza. Iter del Colloquio – Santa Maria dello Sterpeto:
dalla devozione alla spiritualità), M. MARITAno (Maria, nuovo «roveto
ardente», nel pensiero dei Padri della Chiesa), M. PETULLà (Significa-
to della presenza di Maria nella società), F. PIAzzoLLA (Barletta città
di Maria: storia, teologia, devozione).
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5. La “lezione” degli Indici

Al termine di questa fatica può riemergere più chiara la risposta all’ad
quid iniziale, cui può seguire: et nunc? Il percorso offerto invita ora infatti a
varie considerazioni.

Quanto elaborato in questi trent’anni offre una “pagina” di riflessioni
che sia pur molto variegate nei temi affrontati, tuttavia fanno emergere un im-
pegno nell’approfondire e nel far conoscere sempre più in profondità il miste-
ro di una Donna che ha avuto un ruolo unico nella storia della salvezza e con-
tinua ad averlo nella vita della Chiesa e dell’umanità.

Il quadro culturale che scaturisce da questo orizzonte mariologico co-
stituisce un punto per ulteriori sviluppi in un complesso di approfondimenti te-
matici che certamente si possono delineare. L’elenco degli Autori con i loro
scritti – come pure l’indice dei singoli volumi della collana – può offrire, per
esempio, elementi e stimoli per conoscere meglio il pensiero mariologico del
singolo Collaboratore, soprattutto se questi ha terminato il proprio percorso di
vita. Alcuni Autori hanno donato molte pagine che racchiudono riflessioni sem-
pre peculiari in ordine a successivi sviluppi. È così che la scienza prosegue nel
proprio cammino soprattutto se in dialogo con altri linguaggi; la interdiscipli-
narietà, infatti, vuol essere uno dei connotati dell’Associazione.

L’interrogativo che l’et nunc può sollecitare interpella il presente e il fu-
turo. Un’attenta programmazione della rivista, frutto del cammino dell’AMI
come pure da indicatori che provengono da altre situazioni come congressi e
simposi, può scandire le tappe di un itinerario concreto, mentre si avvale di tut-
ta quella documentazione biblica elaborata nelle prime annate e in quella del-
la tradizione dal tempo dei Padri fino ai nostri giorni. 

Senza dubbio il servizio di un indice analitico sistematico di quanto pro-
dotto sia nella rivista che nella collana potrebbe costituire un prezioso suppor-
to al fine di valorizzare un patrimonio di riflessione quale è stato finora accu-
mulato in questo tempo.

Tutta questa indicizzazione, comunque, può costituire come un pic-
colo ma significativo vademecum per continuare un cammino che può es-
sere caratterizzato – per esempio – dall’esame della figura e della presenza
di Maria in tutti i libri liturgici: pagine di teologia liturgica mariana posso-
no essere delineate per comprendere meglio la Sua presenza nella vita del-
la Chiesa. Si pensi – ad esempio – al messaggio delle pericopi bibliche pre-
senti nel Lezionario per le Messe della beata Vergine Maria e all’accosta-
mento dei testi dell’Antico Testamento che la tradizione patristica ha iden-
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tificato come prefigurativi della pienezza del Mistero realizzatosi nel nuo-
vo attraverso la Theotokos.

C’è poi il grande ambito della pietas popularis – con tutti i notevoli ri-
svolti a livello sociale, artistico, culturale e psicologico – che ruota attorno al-
la figura della Vergine: la fides del popolo cristiano si esprime anche così, e
questo è un ulteriore segno di inculturazione del messaggio evangelico. 

Ancora: quali risultati può offrire il ripercorrere il pensiero del Magi-
stero soprattutto in tempi recenti? Quali intuizioni sono state recepite e con
quali sviluppi nella vita della Chiesa o nella riflessione teologica e spirituale?
Di studi ne sono stati già elaborati, ma una prospettiva di sintesi può ancora
trovare un suo spazio. 

E infine: quale sviluppo si può delineare in ordine al contributo che og-
gi alcune così dette scienze umane possono offrire in questo ambito? Si pensi
all’arte, alla pittura, all’architettura, ai vari generi di musica, ai testi dei canti.
E il ruolo del web con gli infiniti siti che racchiude?

Il cantiere è aperto; non c’è che da affinare gli strumenti metodologici per
continuare a elaborare riflessioni che non mancheranno di offrire ulteriori con-
notazioni attorno al mistero di Maria nella e per la vita della Chiesa nel terzo
millennio.
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ABSTRACT
Senza dubbio il servizio di un indice analitico sistematico di quanto prodotto sia nella rivi-
sta che nella collana dell’AMI potrebbe costituire un prezioso supporto al fine di valoriz-
zare un patrimonio di riflessione quale è stato finora accumulato in questo tempo. Tutta que-
sta indicizzazione, comunque, può costituire come un piccolo ma significativo vademecum
per continuare un cammino. Il cantiere è aperto; non c’è che da affinare gli strumenti me-
todologici per continuare a elaborare riflessioni che non mancheranno di offrire ulteriori
connotazioni attorno al mistero di Maria nella e per la vita della Chiesa nel terzo millennio.
Undoubtedly, the service of a systematic analytical index of what has been produced both
in the journal and in the series edited by AMI could be a valuable support in order to en-
hance a heritage of reflection such as has been accumulated so far in this time. All this
indexing, however, can be a small but significant handbook for continuing a journey. The
construction site is open; all that is needed is to refine the methodological tools in order
to continue to elaborate reflections that will not fail to offer further connotations around
the mystery of Mary in and for the life of the Church in the third millennium.
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