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INTRODUZIONE 

ALL’EPOCA SCOLASTICA





ORIGINE, CARATTERISTICHE 
E RIPARTIZIONE DELLA SCOLASTICA

Nel volume precedente abbiamo studiato lo sviluppo della
teologia cri  stiana lungo tutto l’arco dell’epoca patristica, che
va praticamente da gli inizi del cristianesimo fino al secolo
VIII. In questo volume esamineremo il suo sviluppo durante
la seconda epoca della storia della Chiesa: l’epo ca medievale.

La fine della Patristica coincide - come sappiamo - con
la dissoluzione di quella forma di cultura classica, greco
romana, che aveva plasmato tut to l’Impero, sia in Oriente
sia in Occidente, fornendo praticamente gli stessi strumenti
di lavoro ai teologi sia nella Chiesa greca sia nella Chie sa
la tina. La Patristica è un fenomeno comune di tutta la Chie -
sa durante i primi sette secoli del cristianesimo.

La linea di demarcazione tra la Patristica e la teologia
posteriore è il se colo VIII. È in questo secolo infatti che com-
paiono le ultime figure si gni ficative della Patristica: Giovanni
Damasceno († 750) in Oriente e il Ve nerabile Beda († 735) in
Occidente. Poi, per vari secoli, tolto l’intervallo della breve
rinascita carolingia (sec. IX) c’è un profondo vuoto culturale
che non consente più agli studiosi di compiere un lavoro teo-
logico so lido, ordinato, originale. Sono i secoli del lento tra-
passo dalla cultura greco-romana alla cultura cristiana medie-
vale; i secoli del passaggio da una forma di inculturazione del
cristianesimo a una nuova forma, non me no profonda e
feconda di quella precedente. A livello teologico è il pas -
saggio dalla teologia patristica alla teologia scolastica.

Come la Patristica, così pure la Scolastica non è un frutto
che si sviluppa all’improvviso, ma è il risultato di una lenta
e lunga gestazione.

Nella fase di passaggio il lavoro teologico presenta mol -
te affinità con quello dei Padri. Solo dopo il secolo X, con
l’apertura di nuovi centri di stu dio, distinti da quelli dei
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monasteri, e con l’acquisizione di nuovi stru menti di lavoro
(non più soltanto la logica, ma anche le scienze na tu rali e la
metafisica) la teologia assume definitivamente quelle carat-
teristiche che sono proprie della Scolastica e la distinguono
chiaramente dal la Patristica.

Teologia scolastica e teologia monastica
Per gli storici della filosofia medievale (Hegel, Geyer,

De Wulf, Vanni Ro vighi, Gilson ecc.) tutta la speculazione
filosofica che ha avuto luogo tra l’VIII e il XV secolo va
sotto la comune denominazione di Scolastica. Questa poi
viene suddivisa in prima Scolastica, grande Scolastica e tar -
da Scolastica.1

Ad alcuni studiosi (Leclercq, Vagaggini ecc.) questa
classificazione è ri sultata troppo riduttiva per la teologia;
per questo nel medioevo han no distinto due modelli teologi-
ci, quello monastico e quello scolastico, il pri mo è finalizza-
to alla preghiera e alla contemplazione; il secondo alla spe -
culazione e alla sistematizzazione. Il primo modello è quel-
lo dominante nei secoli XI e XII, mentre il secondo è quello
che si impone nel sec. XIII.

Contro questa tesi ci sono state riserve e polemiche,2 ma
credo che sia sostanzialmente corretta perché, come abbiamo

1 B. Geyer divide la Scolastica o filosofia medievale in quattro periodi: pre -
Sco la sti ca (rinascita carolingia); Scolastica primitiva (Frühscholastik):
dalla prima metà del secolo XI alla fine del sec. XII; grande Scolastica
(Hochscholastik): dal 1200 al 1340 circa; tarda Scolastica: dal 1340
alla fine del medioevo. M. De Wulf, nella sesta edizione della sua
Storia della filosofia medievale, distingue questa in tre pe rio di: forma-
zione (dal V alla fine del XII sec.), apogeo (XIII sec.), declino (sec.
XIV-XV). La divisione ternaria è oggi largamente condivisa.

2 Cf. R. GReGOIRe, “Bulletin de théologie monastique”, in «Studia mona-
stica» 10 (1968), pp. 161-180 e 11 (1969), pp. 149-168; G. PeNCO, 
La teologia monastica. Bi lan cio di un dibattito, in «Benedictina» 
26 (1979), pp. 189-198.



osservato, il passaggio dal la Patristica alla Scolastica avviene
attraverso la teologia monastica. Tuttavia riteniamo che la
teologia monastica non sia in grado di stabilire una terza età
nella storia della teologia, un’età intermedia tra la Pa tri sti ca e
la Scolastica. Le grandi epoche dall’inizio del cristianesimo
fino alla fi ne del medioevo rimangono due: l’epoca patristica
e l’epoca scolastica. Co me precisa la Vanni Rovighi,3 qui il
termine “Scolastica” va inteso in senso cronologico e non
contenutistico e metodologico; così del resto vie ne inteso
anche il termine “Patristica”, quando viene usato per qualifi-
care la teologia dei primi otto secoli. Se si considerano i con-
tenuti e i me todi allora si può parlare anche di teologia mona-
stica, di teologia aristotelica, agostiniana, francescana ecc.
Ma queste sono caratterizzazioni utili per operare ulteriori
ripartizioni all’interno del vasto mondo della Sco lastica.

Caratterizzazione generale della Scolastica
Precisato che il termine “Scolastica” viene qui usato per

qualificare l’epo ca della storia della teologia che coincide
con il medioevo e che quin di ha un significato più cronolo-
gico che contenutistico, ci restano an cora da chiarire le
ragioni per cui tale termine è stato introdotto e per qua le
motivo si addice a definire non solo estrinsecamente ma
anche in trin secamente la teologia del medioevo.

È stato precisato che ai tempi di Carlo Magno il vocabo-
lo scholasticus era sinonimo di dotto4 e che era diventato il
nome con cui si designava - nel le collegiate e nelle cattedra-

Origine, caratteristiche e ripartizione della Scolastica
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3 S. VANNI ROVIGHI, “Scolastica”, in Enciclopedia Filosofica IV, 
pp. 454-459.

4 Tale è il significato del termine scholasticus, quando Carlo Magno
scrive all’abate di Fulda: «optamus vos scholasticos bene loquendo»
(PL 100, 43B).
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CONCLUSIONE

La Scolastica attraversa tutto l’arco storico del medioe-
vo, che è l’epoca della respublica christiana e della civiltà
cristiana. Questa, come ogni ci viltà, è stato un grande orga-
nismo, che ha conosciuto, prima, un periodo di lenta cresci-
ta, che abbraccia i secoli VII-X, poi un periodo di rigogliosa
e feconda maturazione, che abbraccia i secoli XI-XIII, e,
infine, un pe riodo di declino e di dissoluzione, che si protrae
per un paio di secoli: il XIV e il XV secolo.

Lo sviluppo della teologia scolastica è andato di pari
pas so con quello della civiltà cristiana medievale. I primi
se coli, VII-X, sono quelli in cui i magistri prendono lenta-
mente confidenza con le fonti, particolarmente con la Sacra
Scrittura, che imparano a leggere (lectio) e poi a commentare.
I secoli XI-XIII sono quelli in cui il lavoro teologico - come
quello artistico e letterario - si perfeziona. I magistri appren-
dono prima l’ar te di far teologia e nel secolo XIII riescono a
dare alla loro disciplina uno statuto rigorosamente scientifico.
Col perfezionamento degli strumenti di lavoro i magistri del
sec. XIII realizzano le grandi Summae. In que ste opere
monumentali, secondo un ordine ben preciso, si cerca di dar
conto - mediante rationes necessariae - di tutti i misteri
della rivelazione. La ragione, obbediente e dotta ancella
della fede, contribuisce a renderla intelligibile, per quanto è
lecito e possibile alla mente umana.

Ma nel XIV secolo la grande impalcatura politico-reli-
giosa su cui si reg geva la civiltà cristiana entra in crisi e
incomincia a vacillare, e nella cri si viene inevitabilmente
coinvolta anche la teologia. Sono messi in di scus sione sia i
principi (l’armonia tra fede e ragione) sia i metodi (dell’ar-
gomentazione scientifica) sia i contenuti della via antiqua di
Alberto Ma gno, Tommaso d’Aquino, Bonaventura e Scoto.
La via moderna di Oc cam e dei suoi discepoli opera una
completa decostruzione della teologia scolastica, senza però
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sostituirla con un’opera di sapiente ricostruzione. Solo rifu-

giandosi nella mistica la Scolastica del XIV secolo cerca di

rendere fruttuosa la verità rivelata, ma sul piano della razio-

nalità la via mistica non riesce a tutelare adeguatamente

l’ortodossia. E tuttavia, il secolo XIV, mentre segna la rapi-

da dissoluzione della Scolastica, allo stesso tempo avvia una

svolta verso la costruzione di una nuova civiltà e verso un

nuovo modo di fare teologia. Ma la preziosa eredità della

gran de Scolastica non andrà perduta.

La teologia patristica lasciò alla Chiesa l’eredità di una

straordinaria in telligenza della fede, ottenuta ricorrendo alla

grammatica concettuale della filosofia platonica. Altrettanto

preziosa è l’eredità che la Scolastica ha consegnato alla Chie -

sa avvalendosi sia della filosofia dei platonici co me di quella

di Aristotele. La Chiesa cattolica farà sempre tesoro oltre che

degli insegnamenti di Origene, Agostino, Ata na sio, Basilio,

Gre go rio Magno ecc. anche di quelli di An sel mo, Bernardo,

Bo na ven tu ra, Al ber to Magno, Tom maso d’Aquino ecc.

La Tradizione cattolica è un fiume grande e lungo che

scorre at tra ver so i secoli e con l’assistenza dello Spirito si

arricchisce continuamente con il concorso di tutte le genera-

zioni e di tutte le civiltà, assimilando i lo ro va lori migliori, 

i valori perenni.

L’inculturazione cristiana della società medievale è stata

straordinariamente ricca e profonda. In una società in cui

tutto era diventato cristiano - linguaggio, simboli, leggi,

costumi, istituzioni, valori - anche il la voro del teologo è

stato considerevolmente agevolato: tutti i problemi, tutte le

questioni hanno trovato una felice soluzione, tutti gli argo-

menti una giusta collocazione; e il linguaggio stesso adope-

rato per parlare della fede è diventato chiaro, semplice,

scorrevole. Ma non tutto quanto è stato costruito dalla Sco -

la stica ha valore perenne. Molte cose sono le gate alla men-

talità medievale, una mentalità prescientifica, tendente alla

Conclusione

773



774

Conclusione

su perstizione, e a una cultura eccessivamente teocentrica e
clericale. C’è per tanto molta zavorra nella teologia scolasti-
ca, anche nei suoi massimi esponenti. Ma su due punti le sue
acquisizioni sono da ritenersi definitive:

– il metodo (non perfetto e neppure completo): i grandi
scolastici han no capito che il procedimento logico - che è la
grande conquista della grecità - è uno strumento indispensa-
bile anche per la teologia se vuole acqui sire uno statuto
scientifico;

– l’approfondimento metafisico dei misteri della salvezza
che non sono tan to misteri di cose quanto misteri di persone.
Già con Agostino il concetto di persona aveva cominciato a
svolgere una parte importante in teo logia. Mediante questo
concetto - perfezionato da Boezio - gli Sco la sti ci (in partico-
lare Riccardo di S. Vittore, S. Tommaso, S. Bo na ven tu ra) 
gettano nuova luce sui misteri della Trinità, degli Angeli, 
dell’uomo, del la Chiesa, della grazia. E così, attraverso la
metafisica della persona, il gran dioso e appassionante dram-
ma della storia della salvezza raggiunge nuova, ulteriore chia-
rezza e profondità.

La chiarezza logica e l’approfondimento metafisico sono
i massimi gua dagni della Scolastica. Di essi ogni nuova
inculturazione della fede cri stiana dovrà tener conto per
concorrere efficacemente allo sviluppo del la Tradizione.
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DEANDIAY., Mistero, Mistagogia, Mistica
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della teologia mistica e della grazia santificante, 2a ed.
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CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll. 
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SALVIOLIM. (ed.), Tomismo creativo
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BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
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TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
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COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
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BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità 
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev 
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DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
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BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico 
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo 

o fe del tà? 
SPATARUD., 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
COUSINH.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSINH.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità 

della fede ebraica
COUSINH.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSONA., 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
CARBONEG. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUHA., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHIG., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
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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 tradizioni culturali
d’O rien  te e d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’e-
dizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la tra-
duzione italiana e un apparato di introduzioni, note e commenti con cui il let -
tore moderno potrà finalmente 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 Signore 
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, vol. 1
18. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 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
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. TOMMASO D’AQUINO, Le ragioni della fede e la sua articolazione
In preparazione:
CLEMENTE DI ALESSANDRIA, Stromata
GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie e Sermoni su Genesi
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco 

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De
Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del
Vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti
come ec cellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la tradu-
zione di que sta collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa
madre” di Lio ne. 

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta
di titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura
con cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le even-
tuali note aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel
campo degli studi dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro
semplificazione. L’edi zio ne italiana delle Sources si propone, infine, di contene-
re, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pa zien za
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un mu sul ma no.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA, Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico
17. GIOVANNI CRISOSTOMO, Panegirici su san Paolo
18. NICOLA CABÀSILAS, La Divina Liturgia
19. MARCO IL MONACO, Opere spirituali e teologiche, vol. 1
20. MARCO IL MONACO, Opere spirituali e teologiche, vol. 2

Di prossima pubblicazione:
GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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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 interpreti,

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 filosofia

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?
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)
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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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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 
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FESTA G.-LAFFAY A., San Domenico, Padre dei Predicatori
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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.
PIAGNOA., 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 Ge sù
BINI G., Giocondo Pio Lorgna frate domenicano, parroco e fondatore
ANODALG., 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”
MANCINIM., «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 
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MONTAGNES B., Marie-Joseph Lagrange
SERTILLANGES A. G., Catechismo per i non credenti
CHARDON L., La croce di Gesù
CATERINA DA SIENA S., Biografia e cammino interiore. La vita raccontata 

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:

CARBONEG. 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
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