
P edizione 1978 

SERIE PASTORALE E DI STUDIO 

6 

2• edizione ampliata 1987 

3• edizione aggiornata 1991 

I diritti di traduzione per tutti i paesi 
sono riservati all'autore: 

STEFANO DE FIORE$ 

Centro mariano monfortano 
Via Cori 18/ A - 00177 ROMA 

STEFANO DE FIORE$, $_ M. M. 

Professore nella Pontificia Facoltà Teologica « Marianum » 

nell'Università Pontificia Salesiana 
nella Pontificia O niversità Gregoriana 

MARIA 

nella teologia contemporanea 

ROMA 

CENTRO DI CULTURA MARIANA " MADRE DELLA CHIESA , 
VIA DEL CORSO, 306 

1991 



bianca

IN DICE GENERALE 

Presentazione 5 

INTRODUZIONE 7 

Un saggio sulla marialogia del nostro tempo 7 
Una precisa scelta metodologica 8 

Traccia bibliografica 12 
Abbreviazioni 18 

Capitolo I 

MARIALOGIA MANUALISTICA (1900-1962): 
MARIA NEL MISTERO DI CRISTO 19 

l. ORIGINE DEL TRATTATO SISTEMATICO CIRCA MARIA 19 

1 . L'opera di F. Suarez (t 1617) 20 
2. La «mariologia» di P. Nigido (t ca. 1640) 23 
3. La «marialogia» di V. Contenson (t 1674) 27 

ll. MANUALI DI MARIALOGIA DEL XX SECOLO 29 

l. Trattato a sé stante scientificamente strutturato 31 
2. Elaborazione del trattato io relazione alla cristologia 33 
3. Promozione delle verità mariane 34 

Ill. VALUTAZIONE CRITICA 

1. Rischi del trattato marialogico autonomo 
2. Eccesso cristotipico 
3. Carente confronto culturale 

Capitolo II 

SPINTE INNOVAT.RICI PRE-CONCILIARI (1920-1962): 

34 

34 
36 
37 

MARIA NEL MISTERO DELLA CHIESA 38 

Evoluzione della marialogia negli anni 1920-1962 38 

l. MOVIMENTO BIBLICO 40 

l. La condizione terrena di Maria 41 
2. Unione di Maria con Cristo nel rispetto della trascen-

denza messianica di Lui 44 
3. La dimensione tipologica di Maria: Figlia di Sion 47 

Il. RINASCITA PATRISTICO·MARIANA 49 

l. «Maria e la Chiesa» di H. Rahner 50 
2. «Archetipo della Chiesa» di O. Semmelroth 51 
3. «Meditazione sulla Chiesa» di H. de Lubac 52 

609 



III. TEOLOGIA KERIGMATICA E STORIA DELLA SALVEZZA 57 Capitolo IV 

IV. MARIA NEL MOVIMENTO LITURGICO 58 CRISI POST-CONCILIARE DELLA MARIALOGIA {1964-1974) 123 
l. Origini 59 

I. FATTO E ATTEGGIAMENTI 123 59 2. Fase classica 
1. lntegrismo arcaizzante 123 3. Le prime riforme 65 
2. Futurismo evasivo 124 v. DIMENSIONE ANTROPOLOGICA DELLA MARIALOGIA 68 3. Accettazione responsabile 125 

1. Immagine esistenziale di Maria in R. Guardini 69 A. La crisi è una categoria essenziale della vita 125 
2. «Umanesimo mariano» di L. Bouyer 74 B. La crisi ha una funzione catartica e rinnovatrice 127 
3. Marialogia e antropologia in K. Rahner 76 

128 II. CAUSE DELLA CRISI MARIALOGICA 
VI. PROBLEMATICA ECUMENICO-MARIANA 80 

1. Isolamento teologico della marialogia 128 
1. Contestazione della marialogia nel mondo evangelico 80 2. Dissociazione di due correnti complementari 129 

A. Marialogia simbolo della teologia naturale in evoluzio· 3. Il secondo illuminismo e l'indebolimento del registro ri-
ne 81 tualista 130 

B. Marialogia simbolo della tradizione nella sua autono· 4. Il divario culturale 133 
mz.a 83 

C. Marialogia simbolo della cooperazione dell'uomo con 
Dio 86 Capitolo V 

2. Ricupero protestante di Maria 87 MARIA NELLA TEOLOGIA POST-CONCILIARE {1965-1985) 137 
A. Ritorno alle origini della Riforma 88 
B. Riflessione teologica sull'Incarnazione 91 I. NUOVA EPOCA DELLA TEOLOGIA 137 
C. Posizione ecumenica ufficiale 94 1. Storicità 138 

VII. TRATTATI DELLA MARIALOGIA IN TRASFORMAZIONE 97 2. Ortoprassi 140 
3. Ermeneutica 142 1. «Dogmatica cattolica» di M. Schmaus 97 

2. «Compendio di teologia m~riana» ~i R. La~rentin 99 Il. DIAGRAMMA DELLA TEOLOGIA POST-cONCILIARE 144 
3. «Maria Madre della Redenzrone» dr E. Schiilebeeckx 103 1. L'ora del rinnovamento 144 

2. La fase degli «spiazzamenti» 145 
III. CAMMINO DELLA MARIALOGIA POST·CONCILIARE 146 Capitolo III 

l. Via conciliare del rinnovamento 147 LA SINTESI DEL CONCILIO VATICANO Il {1964}: 2. Via complementare del ricupero 147 MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA 108 
3. Via inedita del confronto culturale 147 

l. L'oPziONE DEL CoNCILio: 
MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA 108 Capitolo VI 

1. Discussione conciliare 108 MARIA NEL RINNOVAMENTO TEOLOGICO 
2. Nuova impostazione 110 POST-CONCILIARE {1965-1985) 149 

Il. COMMENTI AL CAPITOLO VIII DELLA «LUMEN GENTIUM» 112 l. RIENTRO DELLA MARIALOGIA NELLA TEOLOGIA 149 1. Prospettiva storica 113 
1. Maria nel «Mysterium salutis,. 151 2. Indagine teologica 115 
2. Maria nel «Corso fondamentale sulla fede» 156 

III. PROBLEMI APERTI DAL CONCILIO 119 
Il. LA MARIALOGJA NELL'ECCLESIOLOGIA POST-cONCILIARE 159 1. Approfondimento pneumatologico 120 

l. Omissione di Maria nei trattati di ecclesiologia 161 2. Confronto culturale 121 2. La Vergine nel cuore della Chiesa (C. Journet, 3. Maria e Dio Padre 121 
L. Bouyer) 162 4. Lacuna antropologica 122 

610 611 



3. Verso una lettura ecclesiologica di Maria 166 l. L'Esortazione Apostolica «Marialis Cultus» (1974) 221 

A. Inserimento nella storia della salvezza 167 A. Promozione del culto «specialmente liturgico» verso 
B. Radicamento nel mistero trinitario 168 Maria 222 
C. Relazione tipologica tra Maria e la Chiesa 169 B. Rinnovamento delle forme di pietà mariana 223 
D. Il titolo di «Mater Ecclesiae» 171 C. Un culto a dimensione antropologica 223 
E. Regolazione de/linguaggio 174 2. Contributi post-conciliari su Maria nella Liturgia 225 

III. MARIA NELLA RIFLESSIONE POST-cONCILIARE 
A. Fondamenti teologici della presenza di Maria nella li· 

SULL'EVENTO CRISTO 175 turgia 225 
B. Puntualizzazioni liturgico·mariane del documento 

l. Maria nelle cristologie metadogmatiche 178 «Fate quello che vi dirà» 228 
2. Implicanze marialogiche della cristologia trascendentale 180 
3. Maria nella cristologia latino-americana 182 Capitolo VIII 
4. La Theotokos nelle cristologie ortodosse 183 MARIA NEL DIALOGO ECUMENICO POST-CONCILIARE 232 

A. Cristologia sofiologica 184 
B. Cristologia ecclesiale e Maria 185 l. SuPERAMENTO DEL FISSISMO 
C. Cristologie neo·patristiche 186 E RIAPERTURA ECUMENICA DEL DOSSIER SU MARIA 233 
D. Verso una sintesi cristologico-mariana 188 l. In ambiente cattolico 233 

5. Nuclei della cristologia contemporanea e loro incidenza A. Radici metodologico-teologiche 235 
marialogica 191 B. Radici teologiche 236 
A. Impostazione metodologica: cristologia dal basso 192 C. Radici metodologiche 237 
B. Processo a Ca/cedonia 193 2. In campo evangelico 238 
C. Kénosi e coscienza di Cristo 196 A. Riapertura del dossier su Maria a. P. Gabus) 239 
D. Cristocentrismo e piano salvifico 198 B. Maria è anche evangelica (Chiese tedesche evangelico-

luterane) 241 
C. Le tre aree del dialogo ecumenico (W. Borowsky) 242 

Capitolo VII D. Criteri per una mariologia ecumenica (G. Maron, J. 
INSERIMENTO DI MARIA NELL'UNICO CULTO CRISTIANO 201 

Moltmann) 243 
E. Appròccio complessivo alla figura di Maria (Max Thu-

I. GLI APPORTI STORICI 
rian) 245 

DEI CONGRESSI MARIOLOGICI INTERNAZIONALI 201 
3. In zona anglicana 247 

l. Lisbona (1967): Il culto di Maria nei primi secoli 202 II. ALCUNI PUNTI D'INCONTRO 
NEL DIALOGO ECUMENICO SU MARIA 250 

A. Documentazione circa il culto di Maria nel bacino me- 1. Mediazione di Maria 250 diterraneo prima del Concilio di Efeso {431) 202 
B. Fondamenti biblico-patristici del culto di Maria 204 2. Posto di Maria nel culto cristiano 252 

C. Rapporto del culto di Maria con il mito e gli apocrifi 205 III. BILANCIO E PROSPETTIVE 255 
2. Zagabria (1971): Il Culto di Maria nei secoli VI-XI 206 l. Riappropriazione ecumenica di Maria 255 

A. Epoca aurea in Oriente 206 2. Dalla «Maria-eulogia>> alla «marialogia» 255 
B. Sviluppi cultuali in Occidente 207 3. Attenzione ai presupposti 256 

3. Roma (1975): Il culto di Maria nei secoli XII-XV 210 4. Pronunciamenti ufficiali e consenso popolare 257 
4. Saragozza (1979): Il culto di Maria nel secolo XVI 211 
5. Malta (1983): Il culto di Maria nei secoli XVII-XVIII 217 Capitolo IX 

A. Culto mariano nel mondo culturale barocco 217 RICUPERO PNEUMA TOLOGICO DELLA MARIALOGIA 258 
B. Culto mariano nel Settecento illuministico 218 

II. MARIA NEL CULTO LITURGICO DELLA CHIESA 221 I. L'OBLIO DELLO SPIRITO SANTO NELLA TEOLOGIA OCCIDENTALE 259 

612 613 



II. CARENZE PNEUMATOLOGICHE IN MARIALOGIA 261 B. Rapporto con Maria vissuto specialmente nella liturgia 300 
1. Attribuzion~ a Maria dei titoli dello Spirito Santo 261 C. Identificazione con Maria e i problemi del nostro tempo 301 
2. Sostituzione di Maria al posto dello Spirito nella teoria Ill. LA SPIRITUA.LITÀ DI MARIA 301 

dei tre gradini 262 l. Profilo biblico della Vergine 302 
3. Lacune pneumatologiche del Capitolo VIll della «Lu- A. La fede di Maria 302 

men Gentium• 263 B. Il silenzio di Maria 305 
III. RISCOPERTA DI MAJUA C. Spritualità del Magnificat 306 

NEI GRUPPI DI RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO 265 2. Interpretazioni teologiche 309 
l. Maria nell'esperienza dei gruppi di rinnovamento nello A. Lo Spirito Santo guida dell'itinerario di Maria 310 

Spirito 266 B. Esperienza pasquale di Maria 310 
A. Maria tipo della Chiesa ricettiva dello Spirito 267 IV. PRESENZA PNEUMATICA 01 MARIA 312 
B. Maria è prototipo dei battezzati nello Spirito 267 l. Presenza intellettiva 313 
C. Maria è tipo di vita carismatica 267 2. Presenza affettiva 313 

2. Atteggiamenti mariani della preghiera 268 3. Presenza operativa 313 
IV. APPORTI TEOLOGICI POST·CONCILIARI 4. Presenza reale 314 

CIRCA LO SPIRITO SANTO E MARIA 269 s. Presenza pneumatica 314 
l. La fase Miihlen 269 v. PROBLEMATICA DELLA CONSACRAZIONE/ AFFIDAMENTO A MARIA 316 

A. Il soggetto della Chiesa e Maria 270 l. Fase della revisione critica 318 
B. Il titolo di mediatrice 271 A. «Un modo eccellente di consacrarsi a Cristo» O. de Fi· 

2. Gli interventi di Paolo VI 274 nance) 319 
3. I contributi post<onciliari dei teologi 277 B. «Momento dell'eternità del tempo» (K. Rahner) 320 

A. Tre vie impercorribili 278 C. «Professione della trascendenza divina» O. A/faro) 323 
B. La «sinergia» dello Joirito e della Vergine 281 2. Fase del ricupero attualizzato 325 
C. Missione visibile del o Spirito in Maria 283 A. Uso analogico di «consacrazione» 325 
D. Maria trasparenza dello Spirito 285 B. Acquisizioni biblico-teologiche 328 

4. Rilievi conclusivi 288 C. Problema della consacrazione collettiva 330 

Capitolo X 3. Fase del lancio dell'affidamento a Maria 332 

PRESENZA DI MARIA NELLA SPIRITUALITÀ CRISTIANA 291 A. Tesi della distinzione 333 
B. Tesi dell'identità 335 

l. «SPIRITUALITÀ MARIANA• ALLA LUCE DEL CONCILIO 292 C. Tesi della dimensione mistica 336 

l. Elementi della spiritualità tradizionale 292 
Capitolo XI 2. Elementi della spiritualità nuova 293 

II. VERSO UNA NUOVA TRATTAZIONE MARIA NELLA RIV ALUT AZIONE DELLA PIETÀ POPOLARE 339 

SU MARIA NELLA VITA SPIRITUALE 296 
l. UNA scoPERTA 01 Cox: MARIA È VIVA NEL POPOLO 340 

l. Diagramma della situazione attuale 297 
2. Confronto con la Parola di Dio 298 Il. IL POPOLO «LUOGO TEOLOGICO• DEL CULTO A MARIA 343 

A. Riconoscimento di Maria nella storia della salvezza 298 l. Espressioni popolari mariane 345 
B. Profilo spirituale di Maria 298 2. La Madonna folklorica 346 
C. La lode a Maria e l'accoglienza del discepolo 299 3. «Per una devozione popolare autentica verso la Madre di 

3. Ristrutturazione del rapporto cristiano con Maria 299 Dio» 348 

A. Culto di Maria organicamente inserito nella vita spir.i· III. LINEE TEOLOGICO-PASTORALI 349 
tua/e 300 l. Accettare la pietà popolare 349 

614 615 



2. Dare priorità alla comunione sulla tipologia 
3. Favorire l'incontro tra pietà popolare e liturgia 
4. Evangelizzare la pietà mariana popolare 
s. Collegare la pietà mariana al mistero pasquale e alla vita 

Capitolo XII 

MARIA NELL'ESTETICA TEOLOGICA 
E NELLA TE O DRAMMATICA DI VON BAL TH ASAR 

L MARIA NELL'ESTETICA TEOLOGICA 
1. Esperienza archetipa di Maria 
2. Maria splendore della Chiesa 

II. MAJUA NELLA TEODRAMMATICA 
1. Maria persona teologica del teodrama 

A. Elezione di Maria 
B. Nella costellazione cristologica 
C. Una risposta al femminile 

2. Prolegomeni alla marialogia 
A. Il princto fondamentale 
B. Le oscil azioni storiche 

3. Marialogia: la drammatica persona di Maria 
A. Tra paradiso terrestre e caduta 
B. Tra antico e nuovo Patto 
C. Tra tempo ed eternità 

Capitolo XIII 

MARIALOGIE INCULTURA TE 

L MAJUALOGlA IN CONTESTO LATINO-AMERJCANO 
1. Maria nella "Teologia della liberazione• 

A. Il canto rivoluzionario di Maria {A. Paoli, f. Molt· 
ma nn} 

B. Maria donna pro/etica e liberatrice (L. Boff) 
C. Rilievi critici 

2. Maria nella pastorale dell'America Latina 
A. Il volto meticcio di Maria e la prima evangelizzazione 
B. Marialogia e acculturazione latino-americana 

a. Maria segno materno del Dio vicino 
b. Maria paradigma dinamico della Chiesa 
c. Maria progetto dell'uomo nuovo 

11. MARIA NELLA TEOLOGIA AFRICANA 
L Il culto di Maria nella spiritualità del Dahomey 
2. La devozione a Maria in Uganda 
3. Maria nell'evangelizzazione del Malawi 

616 

350 
350 
351 
352 

353 

353 
356 
358 

362 
363 
363 
364 
365 
366 
366 
367 
369 
369 
369 
371 

373 

374 
374 

377 
379 
382 
383 
384 
386 
387 
388 
390 

392 
394 
396 
397 

Capitolo XIV 

MARIA E LA DONNA 
NEL MOVIMENTO CULT URALE CONTEMPORANEO . 400 

INTRODUZIONE: MARJALOGIA E FEMMINISMO 400 
A. Nesso storico-culturale 400 
B. Provocazione femminista 400 
C. Un dato di fatto 401 

l. lL PJUMO FEMMINISMO E LA TEOLOGIA DE.LLA DONNA 401 
L «La donna eterna• di G. von Le Fort 401 
2. «Ontologia della sessualità» di A. Zarri 405 
3. «La donna e la salvezza del mondo• di P. Evdokimov 409 
4. Punti acquisiti della teologia della donna 412 

A. Uguaglianza creazionale e cristiana dell'uomo e della 
donn4 412 

B. Differenziazione (e subordinazione) della donna rispet-
to all'uomo 413 

C. Esclusione della donna dal sacerdozio ministeriale 414 
D. Maria immagine ideale della donna (e della Chiesa} 414 

II. IL NEO-FEMMINISMO SFIDA LA MARJALOGIA 414 
L Maria modello ambiguo e pericoloso 416 
2. Esigenza di una marialogia alternativa 418 

Ili. UNA MARIALOGIA FONDATA SUL FEMMI NILE 421 
1. L'apporto della «Marialis cultus• 421 
2. ll contributo dei teologi 422 
3. «li volto materno di Dio» (L Boff) 426 

A. L 'approssimazione analitica al femminile 428 
B. La riflessione filosofica 429 
C. La meditazione teologica 429 
D. Ipotesi dell'unione ipostatica dello Spirito con Maria 431 
E. Rilievi critici 433 

Capitolo XV 

MARIA SEMPRE VERGINE: 
PUNTO SCO TI ANTE DELLA TEOLOGIA POST-CONCILIARE 438 

PREMESSA: LA REVISIONE DEI DOGMI 

L IL DIBATTITO TEOLOGICO SULLA VERGINITÀ DI MARIA 

IL I PRESUPPOSTI CULTURALI 
1. Demitizzazione 
2. Svalorizzazione della verginità 

III. CHIARJFICAZIONI PROGRESSIVE 
L Al di là del mito della teogamia 

438 

441 

444 
444 
446 

447 
447 

617 



2. Un dogma stabile e fondato 
3. Un mistero da credere 

448 
450 

IV. SIGNIFICATO TEOLOGICO 451 
452 
452 
453 

l. Prospettiva cristologica 
2. Prospettiva salvifica 
3. Prospettiva esistenziale 

Capitolo XVI 

L'IMMACOLATA CONCEZIONE 
ALLA LUCE DELLA PROTOLOGIA E SOTERIOLOGIA 454 

l. TEORIE MODERNE SUL PECCATO ORIGINALE 
E LORO RIPERCUSSIONI SULL'IMMACOLATA 455 
1. Interpretazione evoluzionista 455 
2. Interpretazione sociologica 459 
3. Interpretazione esistenziale 462 

II. TEOLOGIA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 466 
l. La dimensione cristocentrica e caritocentrica 466 
2. L'inserimento teologico ed il significato antropologico 470 
3. Immacolata simbolo della nuova umanità 475 
4. Maria «resto santo» e Chiesa immacolata 476 
5. Immacolata nome proprio di Maria 477 

Capitolo XVII 

LA THEOTOKOS 
NELLA REVISIONE STORICO-TEOLOGICA POST-CONCILIARE 480 

l. INDAGINE STORICA SUL CONCILIO DI EFESO 
l. Chiaroscuro del Concilio 

481 
482 
482 
484 
486 
487 

2. Giudizi sui protagonisti 
3. Carattere primariamente cristologico 
4. Theotokos punto fondamentale del Concilio 
5. Valore dogmatico 

Il. LA THEOTOKOS NELLA RIFLESSIONE POST-cONCILIARE 
l. Implicazioni teologiche del concetto di maternità 
2. Dogma fondamentale 

Capitolo XVIII 

L'ASSUNTA 
NEL DIBATTITO ESCATOLOGICO POST-CONCILIARE 

l. STORIA DEL DOGMA E TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

11. IL CANTIERE ESCATOLOGICO CONTEMPORANEO 

618 

488 
489 
494 

498 

498 
501 

1. La questione dell'escatologia intermedia 
2. La tradizione biblica 

A. Modelli di sopravvivenza nell'Antico Testamento 
B. Puntualizzazioni escatologiche intertestamentarie 
C. L 'eschaton nel Nuovo Testamento 

ill. RIPERCUSSIONI DEL DIBATTITO ESCATOLOGICO SULL'ASSUNTA 
l. Maria risorta al momento della morte 
2. In difesa della posizione tradizionale 
3. A favore della corrente revisionista 

Capitolo XIX 

VERSO UNA NUOVA SINTESI MARIALOGICA 

l. IL «Nuovo DIZIONARIO DI MARIOLOGIA» 
AllA CONFLUENZA DEGLI SVILUPPI MAIUANI POST<ONCILIARI 
l. Tre connotati 
2. Il circolo ermeneutico 

A. Situazione attuale della Chiesa e del mondo circa Maria 
B. Maria alla luce della Parola di Dio 
C. Tradizione ecclesiale 
D. Presentazione acculturata di Maria 

Il. LA SINTESI MAIUOLOGICA DI B. FORTE: 
«MARIA, LA DONNA ICONA DEL MISTERO» 
l. Statuto epistemologico 

A. Autonomia del trattato di marialogia 
B. Il nucleo organizzatore della marialogia 

2. Contenuti 

Capitolo XX 
L'ANNO MARIANO 1987-1988: 

L'ENCICLICA cREDEMPTORIS MA TER· 

502 
504 
504 
505 
505 
506 
506 
508 
509 

512 

512 
513 
515 
515 
518 
521 
522 

525 
526 
526 
529 
530 

E LA LETTERA APOSTOLICA ·MULIERIS DIGNITATEM· 533 

l. SENSO DELL'ANNO MARIANO 533 
l. Interpretazione laicista-femminista 533 
2. Interpretazione sociologica 534 
3. Interpretazione protestante 536 
4. Interpretazione teologica 537 
5. Interpretazione ufficiale di Giovanni Paolo II 538 
6. Originalità e significato storico-salvifico 539 
7. Celebrazione ed eventi dell'Anno Mariano 542 

A. Lettere Pastorali 543 
B. Celebrazioni Liturgico-ecumeniche 544 

619 



c. Confessi 
D. Pub licazioni 
E. Marialogia nelle scuole di .teolo~ia: la lettera su 0_ Ver-

gine Maria nella formazwne mtellettuale e spmtuale 
{25.3.1988} 

II. L'ENCICLICA «REDEMPTORIS MATER» ( -RM) 
l. Radici e caratteri 
2. La RM nel contesto marialogico contemporaneo 
3. Chiavi di lettura 

A. La spiritualità 
B. La storia 
C. La presenza 
D. L'itinerario della fede 
E. Il segno della donna 

m. MARIA E LA DONNA SECONDO LA MuuERis DIGNITATEM» 
l. La nuova autocoscienza femminile 
2. Valenze marialogiche della MD 

A. Maria la Donna-Theotokos nel cuore della storia 
B. Maria nuova Eva segn~ de~l'ar:-tropol~ia origina~ , 
C. Nella Vergine-Madre zl szgnificato ella matermta-

verginità . 
D. Il principio mariano della Ch~esa 

Capitolo XXI 

FUTURO DELLA MARIOLOGIA 

l. VERSO LA PALINGENESI DELLA MARIALOGIA? 

n. CONDIZIONI PER LA FUTURA MARIALOGIA 

l. Riconoscere il primato assiologico della Parola di Dio 
2. Accettare le sfide culturali 
3. Aprirsi all'esperienza ecclesiale di Maria 

m. MARIA NELL'AVVENIRE DEL MONDO 
1. Le mariafanie contemporanee 
2. Maria e gli ultimi tempi 

620 

546 
547 

550 

551 
551 
554 
556 
556 
557 
560 
563 
565 

569 
570 
571 
571 
573 

575 
576 

578 

578 

585 
585 
586 
586 

588 
589 
591 

L'AUTORE 

P. Stefano De Fiores, nato a S. Luca (RC) nel 1933, entra nella Compa
gnia di Maria (Missionari Monfortani) nel1953 ed è ordinato presbitero nel 
1959 nella basilica lauretana. N el 1973 consegue la laurea in Teologia spiri
tuale «summa cum laude,. presso la Pontificia Università Gregoriana con la 
tesi: Itinerario spirituale di S. Luigi Maria di Montfort (1673-1716} nel periodo 
fino al sacerdozio (5 giugno 1700}, pubblicata nel 1974 dalla University of 
Dayton. Docente di Marialogia contemporanea e di spiritualità mariana al
la Pontificia Università Gregoriana, all'Università Pontificia Salesiana e al
la Pontificia Facoltà Teologica Marianum, è membro dell~ Pontificia Acca
demia Mariana Internazionale, della Société Française d'Etudes Mariales e 
dell'Accademia Mariana Salesiana. Fondatore dell'Associazione Centro 
Mariano Monfortano, è direttore del Collegamento Mariano Nazionale dal 
1977 al 1986, quando è eletto per un triennio Provinciale dei Missionari 
Monfortani d'Italia. Socio fondatore dell'Associazione Mariologica lnterdi
sciplinare Italiana (AMI), ne è eletto presidente nel1990. Collabora a varie 
riviste italiane e internazionali. Ha diretto il Nuovo Dizionario di Spiritua
lità (1979) e il Nuovo Dizionario di Mariologia (1985) delle Edizioni Paoli
ne. Ha pubblicato presso le Edizioni Monfortane i seguenti libri: Maria nel 
mistero di Cristo e della Chiesa. Commento al capitolo mariano del Concilio 
Vaticano Il, 1984', pp. 250; Maria presenza viva nel popolo di Dio, 1980, pp. 
450; Sulla lunghezza d'onda di Maria. 31 attualizzazioni per vivere con Maria 
la consacrazione a Cristo, 1983, pp. 227; A colei che ci ascolta. Preghiere di tut
ti i secoli a Maria, 19832, pp. 159; Maria cammino di fedeltà. Meditazioni, 
1984, pp. 103; Vangelo con Maria. Il rosario rinnovato, 19844, pp. 78. A Mal
ta, durante il Congresso Mariologico Internazionale del 1983, gli è stata 
conferita la Medaglia mariana che la Marian Library of Dayton destina 
ogni quattro anni allo studioso più meritevole nel campo della marialogia. 
112 maggio 1990 la Facoltà Teologica Marianum gli ha assegnato il Premio 
Laurentin «Pro Ancilla Domini». 
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