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IntroduzIone

Il presente compendio di storia della filosofia intende

presentare, in modo ovviamente sintetico ma cardina-

le, cioè secondo una struttura teoretica di fondo, sia il

pensiero dei singoli autori, sia l’intero percorso storico

del pensiero filosofico.

esso si presenta come lo strumento per l’in qua dra -

mento essenziale della riflessione di ogni pensatore e

delle connessioni teoretiche che attraversano le di ver -

se riflessioni. 

Il suo fine è quello di aiutare lo studente a possedere

una visione sinottica del filosofare nella storia e di

accompagnarlo nel lavoro di memorizzazione.
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Quadro teoretIco generale

della storIa della fIlosofIa

la storia della filosofia si articola speculativamente in

tre movenze dialettiche, per le quali il nostro pe rio do

contemporaneo segnerebbe la possibilità di un ritorno

critico positivo al valore metafisico della ri  fles sione

classico-medievale per dissolvimento dell’antitesi

gnoseologistico-antimetafisica della modernità.

Tesi: Periodo classico-medievale

supposta l’identità intenzionale tra pensiero ed essere,

si cimenta nella soluzione del problema ontologico circa

l’uno, il molteplice, il divenire, in due momenti:

1) Momento premetafisico o di metafisica implicita: 

lo spi rito naturalmente religioso dell’uomo tenta una

spiegazione in termini immaginosi del problema, 

at tra verso il mito e la poesia.

2) Momento esplicitamente metafisico: lo spirito natu-

ralmente religioso dell’uomo si orienta verso soluzioni

razionali del problema:

– Intuendo l’esigenza di un principio-fondamento (arché)

di tutte le cose (Milesi).

– Constatando empiricamente l’aspetto dinamico e mol-

teplice dell’essere (eraclito).

– Affermando logicamente l’aspetto statico e unitario del-

l’essere (eleati).
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– Postulando la duplice dimensione della realtà: una

empirica, immanente e transeunte; l’altra metempirica,

trascendente e immutabile (Platone).

– Argomentando la trascendenza del fondamento della

real tà esperita, attraverso il principio di causalità 

(a ri stotele) o la nozione di creazione (filosofi cristiani).

Antitesi: Periodo moderno-contemporaneo

Presupposta l’assoluta alterità tra pensiero ed essere,

si procede allo smantellamento critico del sapere me ta -

fisico, concentrandosi sul problema gnoseologico: si

tratta di un ciclo autorisolventesi, per dissolvimento

del presupposto, in tre momenti:

1) Momento incoativo:

a) indirettamente: come riflesso dell’andare in sé

del metodo della nuova scienza fisico-matema-

tica: dalla qualità alla quantità, perché «tentar

l’essenza è cosa vana» (galileo).

b) direttamente: quanto alla stessa teoria fi lo so -

fica della conoscenza. con cartesio, il soggetto

(cogito) è originariamente chiuso in se stesso e

solo mediatamente aperto alla realtà: ciò che si

conosce non è più immediatamente l’essere, ma

l’idea; il recupero dell’essere av vie ne in modo

mediato attraverso l’idea di dio (metafisica ra -

zio nalista, ontologismo, oc ca sionalismo). Ma è

una via senza sbocco!
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2) Momento tematico: con Kant il dualismo gnoseolo-

gico viene teorizzato, con la diagnosi critica preclusi-

va del «ponte» teologico (idea di dio) verso la realtà.

noi ab biamo scienza solo del fenomeno e non della

cosa in sé, perché le condizioni di possibilità dell’e-

sperienza sono le stesse del la possibilità degli ogget-

ti dell’esperienza. dunque la pro blematica metafisi-

ca diviene problematica critica: l’uni tà fondamentale 

è data dall’azione sintetizzatrice del soggetto sul

ma teriale molteplice e diveniente delle intuizioni empi-

riche; la metafisica non ha va lore scientifico perché

pretende di oltrepassare l’am  bito dell’esperienza 

possibile.

3) Momento risolutivo, secondo due prospettive:

a) Quanto al toglimento della cosa in sé: il pensie-

ro del fenomeno è intrascendibile: la cosa in sé,

essendo inattingibile, non è un dato, né può

essere inferita, perché pensarla come esterna al

pensiero è contraddittorio (= pensata e non

pensata insieme!).

– argomento: (mi.) Il pensiero è pensiero del

fenomeno producendolo; (ma.) il fenomeno

è lo stesso essere; (co.) il pensiero è pensiero

dell’essere producendolo (Idealismo).

– n.B. Il recupero dell’identità tra pensiero ed

essere non è sulla base dell’intenzionalità, ma

sulla base dell’identità fisica!
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b) Quanto al recupero dell’intenzionalità: la causa-

lità produttiva del pensiero rispetto all’essere

non consta, né è dimostrabile.

– ciò che consta è la presenza eidetica dell’es-

sere come distinto dall’atto di pensare (= in -

ten zio na lità secondo la fe no me no lo gia).

– ciò che consta è la presenza esistenziale del-

l’essere come essere-nel-mondo secondo l’u-

nità del vissuto esistenziale (=  in ten -

zionalità secondo l’esi sten zia li smo).

Sintesi

Ritorno alla metafisica classico-medievale (tesi), ri co no scen -

done il valore di posizione incontrovertibile, per autone-

gazione della sua negazione (anti-tesi), in due momenti:

1) Momento premetafisico: l’intenzionalità dell’essere nel-

l’esistenzialismo si ferma all’evocatività del linguaggio

poetico-metaforico. Ma l’intenzionalità, come tale, non

può bloccarsi a un solo aspetto dell’essere (il vissuto esi-

stenziale); essa si dirige di diritto e di fatto alla totalità

dell’essere, fino a tematizzarne il soggetto: l’ente in quan-

to ente.

2) Momento esplicitamente metafisico: ricostituita la

ba se gnoseologica, si riapre la possibilità della teoresi

metafisica.
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b. Emanuele SEVERINO (1929-2020) ritorna a Par me -

nide in modo più radicale, cioè riassumendo il princi-

pio parmenideo «l’essere è e il non essere non è», nel

suo senso più originario: l’essere non è il non essere.

– La legge dell’essere, di ogni ente in quanto tale, è che

non può non essere: è contraddittoria l’identificazione

del positivo e del negativo

– Ogni ente, anche se insignificante o effimero come

un sospiro, non può non essere: e se non può non

essere è eterno!

A) L’errore che sta a fondamento della concezione

me tafisica occidentale è la «fede nel divenire», cioè la

per suasione che le cose siano nulla. Il nichilismo è la

ma trice comune alle posizioni filosofiche del l’Oc ci -

den te: «Pensare che le cose escono dal nulla e vi ri -

tor nano è pensare che le cose sono nulla, ossia che

l’essere è il nulla».

B) S. denuncia quale «Follia» questa interpretazione

del divenire: la fede nel divenire, come oscillazione

delle cose tra l’essere e il nulla, che per l’Occidente

è l’evidenza originaria.

. Follia, perché identifica l’essere e il nulla, il positi-

vo e il negativo.

. Interpretazione, perché non si limita a ciò che con-

sta, ma lo trascende con un di più che vie ne iniet-

tato erroneamente, cioè sulla base di un errore.

C) Il «principio di non contraddizione» – nella sua

formulazione classica: una cosa non può essere e

non essere nello stesso tempo e sotto lo stesso
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aspetto – che vuole essere la difesa più rigorosa

della incontraddittorietà dell’essere, in realtà è esso

stesso la forma peggiore della contraddizione: è in

se stesso contraddittorio perché ammette un tempo

nel quale si dà quella identità di essere e non esse-

re che invece lo stesso principio di non contraddi-

zione intende respingere.

. Se una cosa non può essere e non essere nello

stesso tempo, significa dire che può essere e non

essere in tempi diversi, cioè che non si dà contrad-

dizione nell’ammettere un tempo in cui quella

stes sa cosa non sia.

. Ma solo se la cosa fosse diversa dall’essere, po -

trebbe essere indifferente all’essere e al non essere;

e di conseguenza questa indifferenza garantirebbe

l’in contraddittorietà del tempo in cui la cosa non è.

. Ora, la cosa non è qualcosa di diverso dall’essere!

Se infatti fosse tale, essa sarebbe non essere – 

tertium non datur – e allora nel momento in cui si

predicasse l’essere della cosa si predicherebbe l’es-

sere del non essere: il che è contraddittorio! Se la

cosa fosse diversa dall’essere, non sarebbe; dire

che ciò-che-non-è è, implica contraddizione:

l’iden  ti fi ca zione del positivo e del negativo.

. Non c’è un tempo in cui la cosa possa non essere,

perché quel tempo o istante sarebbe l’identità

simultanea dell’essere e del non essere: ciò che

appunto il principio di non contraddizione intende

condannare.
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D) Dunque, non si può consentire che la cosa sia nel

tempo, perché non si può consentire che l’essere sia

nel tempo. L’essere in quanto essere è dunque eterno.

E) In termini dialettici la nozione di eternità e indi-

venibilità di ogni ente può essere sintetizzata con

questa sequenza:

L’ente o essente è originariamente unito al pro-

prio altro =

= (essere unito = non essere altro che è diverso da

essere altro) =

= ogni determinazione è negazione della propria

negazione, cioè della propria alterità e quindi è

sempre con essa: se A non è non A, A è non non

A, cioè porta nella propria essenza la compagnia

dell’altro, cioè della sua totalità per definizione

intangibile e indefettibile =

= impossibilità che l’essente non sia =

= esclusione del divenir altro dell’essente =

= eternità dell’essente in quanto essente =

= relazione originaria tra la totalità degli essenti

che esclude il loro originario isolamento e quindi

il loro divenir altro per uscire dall’isolamento =

= il divenire è necessariamente il sopraggiungere

degli eterni (essenti) nel cerchio dell’apparire =

= il risultato del divenire contiene totalmente ciò da

cui esso risulta (l’origine, il cominciamento) =

= l’origine non deve annullare la propria esistenza

concreta per diventare altro =

= es. non può apparire che la legna è cenere, 
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o che lo stesso (= sostrato permanente) è insieme

legna e cenere. Ma quell’eterno che è la legna con-

tinua ad apparire quando incomincia ad apparire

quell’eterno che è la cenere (= quando appare la

cenere, non appare e non può apparire che la

legna è ancora legna, ma appare ancora la legna) =

= la «memoria» non conserva i barlumi del passa-

to, ma lo mostra intatto, nel suo essere ciò che da

sempre e per sempre esso è.

F) Il divenire va inteso come «il processo della rive-

lazione dell’immutabile»: non è il venire dal nulla

e il tornare nel nulla delle cose, ma l’apparire e

scomparire, nell’orizzonte della nostra esperienza,

di ciò che è eterno.

. L’orizzonte dell’apparire, nel quale entrano ed e -

scono gli eterni, è la condizione del divenire e im -

plica la situazione di contraddizione che è l’uo mo:

apparire finito dell’infinito.

. Ma si deve dare anche un apparire infinito del-

l’infinito, al quale cioè l’apparire di ogni singolo

essente non si sottrae mai e per il quale la contrad-

dizione dell’apparire finito dell’infinito è tolta:

questa è la Gioia, che è l’Inconscio (non nel senso

psicanalitico ma gnoseologico) dell’uomo.

G) Il Cristianesimo appartiene alla Follia del l’Oc -

cidente; ma se accettasse la verità dell’essere, cioè

l’eternità del tutto, potrebbe presentarsi di fronte al

tribunale della verità dell’essere come problema

(possibilità di essere lo stesso fondo della Verità) e

non pura Follia. Questo rimane un problema.
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c. Giuseppe BaRzaghI (1958)

Tomismo anagogico = considerazione di Dio e del

mondo ex parte Dei (dal punto di vista di Dio), o sub

specie aeternitatis.

Questo modo epistemico di considerare le cose:

A) Risolve la tesi-obiezione di E. Severino circa l’e-

ternità del tutto e di ogni cosa contro il creazioni-

smo, formulando il teorema dell’Exemplar, perché la

creazione è una relazione costitutiva.

1) La creazione active sumpta (= l’atto creatore) coin-

cide con l’essenza eterna dell’Assoluto-Dio: l’agire

di Dio è Dio. La creazione passive sumpta (= la crea-

tura) ha due aspetti: 

a) è dal nulla (ex nihilo) = è nulla come aggiunta a Dio,

perché si risolve tutta e totalmente in Dio, come

5+5 o 100-90 si risolvono in 10, sono uguali a 10,

sono nulla come aggiunta a 10;

b) è realizzazione similitudinaria dell’essenza di Dio,

perché Dio conoscendo la propria essenza cono-

sce ogni sua realizzazione similitudinaria, dicen-

dosi in ciascuna tutto ma non totalmente, come 10

è tutto in 5+5 o in 100-90 tutto ma non totalmente,

altrimenti 5+5 non si distinguerebbe da 100-90; 

c) e ogni creatura è in ciascun’altra creatura perché

dove è tutto Dio ci sono tutte le creature, e così

5+5 è in 100-90, perché in 5+5 c’è 10 in cui c’è 

100-90 ecc.
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2) Questo è l’Exemplar cioè il complesso delle rela-

zioni trascendentali che intessono l’Intero in Dio

come rapporto Creatore-creatura: e questo è l’eter-

nità del tutto e di ciascuna creatura. L’Exemplar è la

stessa essenza di Dio creatore.

3) L’esistenza di Dio viene inferita in due modi: 

a) per dimostrazione, sulla base della stessa esigenza

di un Apparire infinito che dia solidità all’apparire

dell’ente quando non è presente all’apparire finito 

(condizione del divenire), rendendolo così non-isolato

(= il modo di intendere la dipendenza nel linguag-

gio di Severino): l’Apparire infinito corrisponde

alla Scientia Dei visionis di san Tommaso d’A qui -

no, giacché un Apparire infinito inconsapevole 

è come una Gioia infinita inconsapevole: una 

contradictio in adiecto. 

b) per prova: quando diciamo che l’essere è e non può

non essere, non intendiamo semplicemente un

principio ma la descrizione dell’Essere pieno: l’e-

sperienza dell’esistenza di Dio è un dato origina-

rio, ma ce ne rendiamo conto attraverso l’espe-

rienza delle cose che divengono, e cioè non sono

pienamente. Siamo portati ad assaggiare (prova)

Dio nel retroscena del principio che presiede alla

sua dimostrazione.

4) Il rapporto metafisico del tomismo anagogico si

declina in una dialettica:

224



Positio: Creazionismo di Bontadini = il “teorema di

creazione”, vive nella idea di Relazione al fondamento,

perché il mondo sarebbe contraddittorio senza la

dipendenza dall’atto creatore.

Oppositio: Anti-creazionismo di Severino = si muove

nella Relazione eterna o costitutiva, cioè in un telaio

eterno di relazioni semantiche.

Compositio: Creazionismo di Barzaghi = Relazione

Fondativa o nel Fondamento, cioè Exemplar.

B) Istituisce la possibilità di una visione integrale di

carattere teologico, la Visione di tutte le visioni: se in

Cristo l’universo è creato e tutto sussiste in lui 

(Col 1,15-18), perché è l’Agnello immolato nello stes-

so atto creatore (Ap 13,8) e dunque il fulcro del Di se -

gno eterno, o Intero ontologico o Exemplar, ogni filo-

sofema, in qualche modo, ne è il riflesso, esplorabile

per dialettica morbida. Per esempio: la ben rotonda sfera

di Parmenide evoca l’essenza stessa di Dio; l’Ipe ru ra nio

di Platone evoca il Disegno eterno; l’intero semantico di

Severino è la stessa essenza di Dio creatore senza

parlare del Dio creatore.
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Barzaghi g., L’originario. La culla del mondo

tommaso D’aquiNo, La virtù della prudenza

tommaso D’aquiNo, La virtù della speranza

lomBarDo C., Sulle Alte Vie del Tor des Géants

CarBoNe g. m., L’embrione umano: qualcosa o qual cu no?, 4a ed.
sChooyaNs m., Evoluzioni demografiche. Tra falsi miti e verità

tommaso D’aquiNo, La virtù della fede

tommaso D’aquiNo, La legge dell’amore. La carità e i dieci coman-

damenti

PuCCetti r. - CarBoNe g. - BalDiNi v., Pillole che uc ci do no. 

Quello che nessuno ti dice sulla contraccezione, 2a ed. 

tommaso D’aquiNo, Credo. Commento al Simbolo degli apostoli

salvioli m., Bene e male. Variazioni sul tema

tommaso D’aquiNo, La preghiera cristiana. Il Padre nostro, 

l’Ave Maria e altre preghiere

Barzaghi g., L’intelligenza della fede. Credere per capire, sapere 

per credere

arNoulD J., Caino e l’uomo di Neanderthal. Dio e le scienze

Barzaghi g., Lo sguardo della sofferenza
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PaNe r., Liturgia creativa. Presunte applicazioni della riforma liturgica

sChooyaNs m., Conversazioni sugli idoli della modernità

roCChi g., Il caso Englaro. Le domande che bruciano

gaBBi l., Confessioni di un ex manager. Quale etica d’im pre sa?

Claverie P., Un vescovo racconta l’Islam

mazzoNi a. (ed.), Staminali. Possibilità terapeutiche  

mazzoNi a. - maNFreDi r., AIDS esiste ancora? Storia e prevenzione

aNatrella t., Felici e sposati. Coppia, convivenza, matrimonio

sChöNBorN C., Sfide per la Chiesa

Pertosa a., Scelgo di morire? Eutanasia e accanimento terapeutico

roCChi g., Il legislatore distratto. La legge sulla fe con dazione artificiale

CarBoNe g. m., Le cellule staminali, 2a ed.

CarBoNe g. m., La fecondazione extracorporea, 4a ed.
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itiNerari Della FeDe

BiFFi g., Il quinto evangelo, 12a ed. ampliata

salzaNo a. – aCutis a., Trasmettere la fede alla scuola di nostro figlio

Carlo Acutis

Botta m., Famiglia... basta la parola? Viaggio inusuale tra affetti e legami

familiari

CalaNDriNo g., Gli ultimi giorni di Fetonte quinto pianeta del sistema solare

Botta m., Le domande piccole dei grandi. Vivere la fede oltre i luoghi

comuni

BiFFi g., La festa della fatica umana. Omelie del Primo Maggio

Botta m., Ritorna il Re. La libertà del vero e la dittatura del Politically Correct

aCutis C. – CarBoNe g.m., Originali o fotocopie? «Tutti nasciamo 

come degli originali, ma molti di noi muoiono come fotocopie»

BiFFi g., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario Anno B,

2a ed.
Barzaghi g., La Somma Teologica di san Tommaso d’Aquino in un sof fio,

2a ed.
BiFFi g., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario Anno A,

2a ed.
testi a., Giacomo Biffi. L’altro Cardinale

Botta m., Nasi lunghi gambe corte. Viaggio tra pulsioni e sentimenti 

di ogni tempo

FortiNi v., Santi, insieme nell’amore. Riflessioni per la famiglia

PeDerziNi N., Voglia di paradiso, 7a ed.
Botta m., Uomini e donne

BerNaDot v.-m., Dall’Eucaristia alla Trinità, 3a ed.
PeDerziNi N., Il sorriso

CaFFarra C., Prediche corte tagliatelle lunghe. Spunti per l’anima

Botta m., Sto benissimo. Soffro molto. La Chiesa e le passioni

BiFFi g., Spiragli su Gesù

PeDerziNi N., Coraggio! Come alimentare e condividere la speranza

mazzoNi t., Il bello della vita. Di carrube, briciole e banchetto nuziale 

Botta m., Sceglierà lui da grande. La fede nuoce gravemente alla salute?

FortiNi v., Costruire l’amore. L’esperienza umana, vol. 1

FortiNi v., Costruire l’amore. Il disegno di Dio, vol. 2

PeDerziNi N., La Messa è tutto! Rito e contenuti essenziali

BiFFi g., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario 

(Anno A, B, C)



Barile r., Il Rosario

PeDerziNi N., Vivere bene. Una conquista, un’arte, 2a ed.
meloNi s., istituto saN ClemeNte, I Miracoli Eucaristici e le radici cristia-

ne dell’Europa, 3a ed.

sChöNBorN C., Gesù Maestro. Scuola di vita

Coggi r., Piccolo catechismo eucaristico, 4a ed.

PeDerziNi N., Benedetti, benediciamo. Celebriamo la speranza

PaNe r., Il Credo parola per parola. Spunti per la riflessione e per la 

catechesi

BeNetollo v., istituto saN ClemeNte, Piccolo catechismo sul sa cramento

della penitenza

PeDerziNi N., Una carezza ravviva l’amore. La dolce forza della tenerezza

BoNaParte N., Conversazioni sul cristianesimo. Ragionare nella fe de

PeDerziNi N., Sposarsi è bello!, 6a ed.
PeDerziNi N., Gli angeli camminano con noi

BiFFi g., L’ABC della fede. Proposta sintetica per l’Anno della fede, 3a ed.
PeDerziNi N., Mettere ordine, 19a ed.
sChöNBorN C., Sulla felicità. Meditazioni per i giovani

BiFFi g., La fortuna di appartenergli. Lettera confidenziale ai credenti, 2a ed.
PeDerziNi N., Làsciati amare, 9a ed.
PeDerziNi N., La solitudine

PeDerziNi N., Stai con me, 4a ed.
sChöNBorN C., Abbiamo ottenuto misericordia. Il mistero della Di vi na

Mi se ri cor dia

mastroserio N., Il giubileo

CavalColi g., La buona battaglia

PeDerziNi N., Ave Maria, 3a ed.
CarPiN a., La catechesi sulla penitenza e la comunione eucaristica

Costa r., Costa g., Lascerà suo padre e sua madre

PeDerziNi N., La vita oltre la morte, 6a ed.
PeDerziNi N., Lo Spirito Santo, 5a ed.
PeDerziNi N., Il sacramento del perdono, 6a ed.
PeDerziNi N., Riscopriamo l'eucaristia, 5a ed.
PeDerziNi N., Il sacramento del battesimo, 4a ed.
BiFFi g., L’eredità di santa Clelia

BiFFi g., Lo Spirito della verità. Riflessioni sull’evento pentecostale

BiFFi g., Incontro a colui che viene. Discorso ai gio va ni

BiFFi g., La rivincita del Crocifisso. Riflessioni sull’avvenimento pa squ a le
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FILOSOFIA

BoNtaDiNi g., Protologia

suBaCChi m., Che cos’è l’uomo. Maritain e Heidegger a confronto

moNDiN B., Ontologia e Metafisica, 3a ed.

moNDiN B., Storia della Metafisica, voll. 1-3, 2a ed.

suBaCChi m., Esistenza e libertà. Saggio sull’Esistenzialismo

testi C. a., La logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione

e metafisica

moNDiN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.

Barzaghi g., Diario di metafisica, 2a ed.

moNDiN B., Etica e Politica, 2a ed.

moNDiN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi inter-

preti, 2a ed.

moNDiN B., Il problema di Dio, 2a ed.

ruFFiNeNgo P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un

amico pasticciere

maNzi a., La paura dell’uomo contemporaneo

goriuP l., Il rischio è bello

mazzaNti a. m. (ed.), Verità e mistero

vaNNi rovighi s., Filosofia della conoscenza, 2a ed.

Bertuzzi g. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Uni ver si tà

di Bo lo gna

salvioli m., Il Tempo e le Parole

CarPi o. l., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filoso-

fia morale di Immanuel Kant

loBato a., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista

aa. vv., Dalla Prima alla Seconda Scolastica

Piazza g., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica

emiliaNi a., Dio è la mia speranza

emiliaNi a., Una nuova via alla ricerca di Dio

PietrosaNti r., L’anima umana nei testi di San Tommaso

aa. vv., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana 

della li ber tà

BoCheNski J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.

Basti g., Filosofia dell’uomo, 3a ed.

emiliaNi a., Ascesa spirituale a Dio

simoN B. m., Esiste una «intuizione» dell’essere?
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tommaso D’aquiNo, L’essere e la partecipazione. Commento 

al libro di Boezio «De Ebdo ma di bus»

maNFerDiNi t., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino

aa. vv., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano

maNFerDiNi t., Essere e verità in Rosmini

rossigNotti m., Persona e tempo in Berdjaev

FioreNtiNo e., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
emiliaNi a., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che cono-

sce e ama

loreNz D., I fondamenti dell’ontologia tomista

strumia a., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
Basti g., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
aa. vv., Etica dell’atto medico

Bertuzzi g., La verità in Martin Heidegger

loreNziNi m., L’uomo in quanto persona

aa. vv., Coscienza morale e responsabilità politica

aa. vv., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo

aa. vv., Homo loquens (esaurito)
tommaso D’aquiNo, Pagine di filosofia, 2a ed.
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TEOLOGIA

seraFiNi F., Un cardiologo visita Gesù, 3a ed.

galassi J-P., Il cristocentrismo realistico-sapienziale 

moNDiN B., Storia della Teologia, vol. 1, 2a ed.

moNDiN B., Storia della Teologia, vol. 2, 2a ed.

BeNDiNelli g., L’universo ha ricapitolato in sé

Drago D., Misericordia e giustizia. La prassi canonica per la gestione 

di casi di abusi sessuali su minori e persone vulnerabili

goutierre m.-D., L’uomo, via di Cristo

CommissioNe teologiCa iNterNazioNale, Documenti 2005-2021
moriNi e., La Chiesa Ortodossa, 2a ed.

De aNDia y., Mistero, Mistagogia, Mistica

goutierre m.-D., Dio è luce, Dio è amore

lémoNoN J.-P.-riCharD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù, 2aed.

garrogou-lagraNge r., Vita spirituale

Festa g. ed., L’esegesi biblica di Marie-Joseph Lagrange 

Pari m. r., L’ascensione di Cristo e la sua sessione alla destra del Padre 

Drago D., I Canoni dello Spirito 

DermiNe F. m., Ragioniamo sul demonio 

saNta seDe, Enchiridion di Bioetica. Da Pio X a Francesco

magNaNiNi P. - Nava P., Grammatica della lingua ebraica, 2a ed.

vagNeux y., Co-Esse. Il Mistero trinitario nel pensiero di Jules Monchanin

Festa g., L’eredità dei Santi Padri. Cassiano e i Domenicani 

moNDiN B., Storia della Teologia, vol. 4, 2a ed.

CharDoN l., La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità 

della teologia mistica e della grazia santificante, 2a ed.

BiCChiega m., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù

CoNFereNza ePisCoPale teDesCa, Dio e la dignità dell’uomo

CarPiN a. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica

Bruguès J.-l., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll. 
ruFFiNi F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”

salvioli m. (ed.), Tomismo creativo

Buzi P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.

BerNiNi r., La vita consacrata. Teologia e spiritualità

CarPiN a., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica

testi C. a., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien

PizzorNi r., Amore e civiltà
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PuCCetti r., I veleni della contraccezione

magNaNiNi P.-maCCaFerri a., Analisi grammaticale dell’aramaico bi bli co

milBaNk J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno 

al soprannaturale

Coggi r., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.

Chiesa ortoDossa russa, Fondamenti della dottrina sociale 

moNDiN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.

Barile r. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità 

PasiNi g., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev 

PaNe r., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni 

moNDiN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.

CommissioNe teologiCa iNterNazioNale, Documenti 1969-2004, 2a ed.

DermiNe F. m., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.

livi a., Filosofia e Teologia 

Barzaghi g., La Somma Teologica in Compendio 

BosChi B., Due Testamenti, una sola storia 

olmi a. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza 

BosChi B., Genesi. Commento esegetico e teologico 

CarPiN a., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: 

anacronismo o fe del tà?

sPataru D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo 

i Padri Cap pa do ci 

CarPiN a., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa 

nel vescovo

CousiN h.-lémoNoN J.P., Le diverse correnti della religione ebraica

aBaDie P.-CousiN h.-lémoNoN J.P., Il monoteismo specificità e origina-

lità della fede ebraica

CousiN h.-lémoNoN J.P.-massoNNet J.-méassoN a., Come gli ebrei 

leggevano i testi sacri

aBaDie P.-massoNNet J., Il culto nella società giudaica

ComBy J.-lémoNoN J.P.-massoNNet J.-riCharD F., La civiltà greco-

romana e la civiltà giudaica

Coggi r., Ripensando Lutero

CarPiN a., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Si vi glia

CarBoNe g. m., L’uomo immagine e somiglianza di Dio

Charamsa C., Davvero Dio soffre?

CarPiN a., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso

suh a., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa

Barzaghi g., Soliloqui sul Divino
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I TALENTI

Collana diretta da Riccardo Pane, già diretta da Marta Sordi 
e Moreno Morani

la collana «i talenti», edita da edizioni san Cle men te e edi zio ni studio
Do me ni ca no, ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradi-
zioni culturali d’o rien  te e d’occidente, cristiane e non cristiane, inte-
grando e completando l’edizione dei Padri della Chiesa. si riporta il
testo critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di
introduzioni, note e commenti con cui il let tore moderno potrà finalmen-
te apprezzare queste ope re, vere pietre miliari e autentici «talenti» della
cultura umana universale.

1. tertulliaNo, Difesa del cristianesimo (Apologeticum) 
2. eliseo l’armeNo, Commento a Giosuè e Giudici

3. BarDesaNe, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. aNoNimo, Libro dei due Principi 

5. eliseo l’armeNo, Sulla passione, morte e risurrezione del Si gno re

6. DioNigi, I nomi divini

7. DioNigi, Mistica teologia e Epistole I-V

8. tertulliaNo, Il battesimo 

9. tertulliaNo, La penitenza 

10. tertulliaNo, Questione previa contro gli eretici 

11. tertulliaNo, Alla sposa 

12. tommaso D’aquiNo, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo

13. giovaNNi DamasCeNo, Esposizione della fede 

14. matteo riCCi, Catechismo 

15. gregorio Di NaziaNzo, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità

16. tertulliaNo, La carne di Cristo

17. tommaso D’aquiNo, Commento agli Analitici Posteriori 

di Ari sto te le, 1

18. tommaso D’aquiNo, Commento agli Analitici Posteriori di

Aristotele, 2

19. CateriNa Da sieNa, Dialogo

20. NiCColò CusaNo, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)

21. tommaso D’aquiNo, Commento al Vangelo secondo Matteo,

vol. 1

22. tommaso D’aquiNo, Commento al Vangelo secondo Matteo,

vol. 2
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23. eliseo l’armeNo, Omelie e Scritti teologici

24. aNastasio siNaita, Domande e risposte bizzarre

25. Nemesio Di emesa, La natura dell’uomo

26. isaCCo Di NiNive, Discorsi ascetici

27. tertulliaNo, La pazienza – La corona

28. tommaso D’aquiNo, Commento al Vangelo secondo Giovanni,

vol. 1

29. tommaso D’aquiNo, Commento al Vangelo secondo Giovanni,

vol. 2

30. tommaso D’aquiNo, Commento a Isaia

31. iPPolito Di roma, Cristo e l’Anticristo

32. tertulliaNo, Contro Ermogene – Contro Prassea

33. moNaCi BizaNtiNi, La divina pedagogia. Poeti di Dio

34. tommaso D’aquiNo, Commento a “Il cielo e il mondo”

35. eliseo l'armeNo, Storia di Vardan e compagni martiri

36. tommaso D’aquiNo, La natura del cambiamento

37. gregorio Palamas, Luce del Tabor. Difesa dei santi esicasti

38. tommaso D’aquiNo, Il difficile dire la fede. Contra errores

Graecorum

39. tertulliaNo, La testimonianza dell’anima – La preghiera

40. ClemeNte Di alessaDria, Stromati, Libri I-IV

41. Nilo Di aNCira, Commento al Cantico dei Cantici

42. aNoNimo, Vita di Elia Speleota

43. Nersēs ŠNorhali, Lettere ecumeniche

44. tommaso D'aquiNo, Le ragioni della fede e la sua articolazione.

De rationibus fidei et ecclesiae sacramentis

45. ClemeNte Di alessaDria, Stromati, Libri V-VIII

46. giovaNNi Crisostomo, Omelie sulla Genesi
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DOMENICANI

gerarDo Di FraChet, Vita dei Frati, Storie e leggende medievali, 2a ed.

laFFay a., Alle origini di Caritas Christi (1936-1944). Juliette

Molland, padre Joseph-Marie Perrin e la fondazione delle Piccole

Sorelle di Santa Caterina da Siena

Festa g.-laFFay a., San Domenico, Padre dei Predicatori

Negrelli m., Alla decima stazione. Il beato Giuseppe Girotti O. P. martire

PeDoNe D., Andata e ritorno. San Domenico, stella del Vespro

aBBresCia D. m., Laici Domenicani

quiliCi a. - BeDouelle g.-th., Domenicani. I Frati Predicatori

PiagNo a. o., Il Convento Patriarcale di San Domenico

Drago D., Il diritto di formarsi e formarsi nel diritto

Negrelli m., Vivere con Maria. Santa Maria Alfonsina Danil Ghattas

giorDaNo Di sassoNia, Santità e amicizia. Lettere del beato Giordano di

Sassonia alla beata Diana degli Andalò, 3a ed.

PiagNo a., Frati, Monache, Laici e Inquisitori. I Domenicani nel l’I ta lia

del Nord nel XIII secolo

aBBresCia D., Le parole di san Domenico, 2a ed.

torrell J. P., Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’A qui no, 3a ed.

magNi e., Beata Imelda Lambertini. Una bambina che voleva 

incontrare Gesù

BiNi g., Giocondo Pio Lorgna frate domenicano, parroco e fondatore

aNoDal g., Santa Rosa da Lima. Una donna alla conquista del l’A me ri ca, 4a ed.

Negrelli m., La carità segreta. Il beato Giuseppe Girotti o.p. martire

serraNo J., Domenico uomo di misericordia

CharDoN l., Una meditazione al giorno sulla Passione di Gesù, 2a ed.

tomarelli u., San Vincenzo Ferreri. Apostolo e taumaturgo, 4a ed.

murray P., Il vino nuovo della spiritualità domenicana. Una bevanda

chiamata felicità

gulisaNo P., Babylondon, padre McNabb, maestro di Chesterton, 

nel caos di “Babylon-London”

maNCiNi m., «Lana alle carni».La riforma domenicana a Venezia 

nel Sei-Set te cen to

Festa g. (ed.), Martire per la fede. San Pietro da Verona domenicano e

inquisitore

moNtagNes B., Marie-Joseph Lagrange

sertillaNges a. g., Catechismo per i non credenti
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CharDoN l., La croce di Gesù

CateriNa Da sieNa s., Biografia e cammino interiore. La vita raccon-

tata dalle immagini. Le «Orazioni» in italiano corrente

CiaNiNi Pierotti m. l., Colomba da Rieti da Perugia

savoNarola g., Il trionfo della Croce

valls i taBerNer F., San Raimondo di Penyafort. Padre del diritto canonico

sPiazzi r., San Domenico di Guzmann. Biografia do cu men  ta ta

PeNoNe D., I Domenicani nei secoli

liPPiNi P., San Domenico visto dai suoi contemporanei, 3a ed.

CateriNa Da sieNa s., Le lettere, voll. 1, 2 e 3

sPiazzi r., Il pensiero di San Tommaso d’Aquino

sPiazzi r., San Tommaso d’Aquino. Biografia documentata

savoNarola g., Itinerario spirituale

sPiazzi r. (ed.), San Domenico e il monastero di San Sisto al l’Ap pia

sPiazzi r. (ed.), Cronache e fioretti del monastero di San Sisto al l’Ap pia

sPiazzi r. (ed.), La Chiesa e il monastero di San Sisto all’Appia

CavalCa D., Lo specchio della Croce

iaNNaroNe r., La scoperta dell’America e la prima difesa degli Indios

liPPiNi P., Vita quotidiana di un convento medievale, 3a ed.

CateriNa Da sieNa s., Dialogo della Divina Prov vi den za, 4a ed.

sono confluiti in questa collana i seguenti libri:

CarBoNe g. m., Maria Maddalena, 2a ed.

ravotti J.-P., San Domenico maestro di preghiera

Calò P., La "legenda" di san Domenico

FrasCisCo r., San Ludovico Bertràn

CeNti t. s., Il beato Angelico

sChwertNer th., San Raimondo di Penafort

veNChi i., San Pio V. Il pontefice di Lepanto, del Rosario e della Liturgia

tridentina

FrasCisCo r., San Pietro martire da Verona

tozzi i., Beata Colomba da Rieti

FrasCisCo r., San Martín de Porres, 2a ed.

sPiazzi r. (ed.), Beato Pier Giorgio Frassati, 3a ed.

wilms g., Sant'Alberto Magno

TAURISANO I., La vita e l’epoca di san Tommaso, 2a ed.
ANODALG., Santa Caterina da Siena, 2a ed.
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