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Premessa

In questi ultimi anni sono stati pubblicati libri molto belli
su maria, ma sono venuti a scarseggiare sempre più dei veri e
propri trattati o compendi di mariologia nei quali si trovino
esposte in mo do organico, semplice e chiaro tutte le principali
verità della no stra fede riguardanti la Beata Vergine.

È dalla rilevazione di questo fatto che è nata l’idea del pre-
sente li bro. Nella sua stesura ho cercato di seguire fedelmente
le indicazioni del Concilio Vaticano II (Optatam totius 16):
«Nell’insegnamento della teologia dogmatica prima vengano
proposti gli stessi temi bi blici; si illustri poi agli alunni il con-
tributo dei Padri della Chiesa Orientale e Occidentale nella
fedele trasmissione ed enucleazione delle singole verità rivela-
te, nonché l’ulteriore storia del dogma, considerando anche i
rapporti di questa con la storia generale della Chiesa. Inoltre,
per illustrare quanto più possibile i misteri della salvezza, gli
alunni imparino ad approfondirli e a vederne il nesso per
mezzo della speculazione avendo s. Tommaso per maestro; si
insegni loro a riconoscerli presenti e operanti sempre nelle
azioni liturgiche e in tutta la vita della Chiesa; ed essi imparino
a cercare la soluzione dei problemi umani alla luce della
rivelazione, ad applicare le verità eterne alle mutevoli condi-
zioni di questo mondo e comunicarle in modo appropriato agli
uomini contemporanei».

mi sono stati molto utili soprattutto tre libri, ai quali sono par-
ticolarmente debitore, e precisamente: a) r. LaureNTIN,
La Vergine Ma ria (1983); b) L. meLOTTI, Maria, la madre dei
viventi. Compendio di Ma rio logia (1986); c) J. L. BasTerO de

eLeIzaLde, María, Madre del Redentor (2004), in spagnolo. 
I primi due volumi sono irreperibili in commercio.

spero con questo modesto contributo di avere offerto uno
strumento che possa avere una certa utilità per gli studenti di teo-
logia e anche per tutti quanti vogliano approfondire le verità della
nostra fede.
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aaS Acta Apostolicae Sedis (Città del vaticano 1909)

CCC Catechismo della Chiesa Cattolica, libreria editrice
va ti ca na, 1992

CCl Corpus Christianorum, Series latina (Turnhout 1954)

Cei Conferenza Episcopale Italiana

C. g. Summa contra Gentiles, di S. TommaSo d’aquino
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CSel Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
(vienna 1866)
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1903)

S. Th. Summa Theologiae, di S. TommaSo d’aquino





1 Qualche autore preferirebbe la dizione «marialogia».

IntroduzIone

Importanza della marIologIa

la dottrina teologica riguardante la Beata Vergine maria
(che per brevità chiameremo «mariologia»),1 riveste un’impor-
tanza tutta speciale. Infatti, come dice il Concilio Vaticano II
con espressione particolarmente felice (Lumen Gentium 65),

marIa rIunISCe per CoSÌ dIre e rIVerBera In SÉ 
I maSSImI datI della Fede.

Ciò significa che esaminando la persona e l’opera della
Beata Vergine noi veniamo illuminati sugli aspetti più impor-
tanti del mi ste ro cristiano.

naturalmente maria Santissima non va studiata isolatamen-
te, ma va considerata all’interno di tutto l’insieme delle verità
rivelate, e in particolare va collegata indissolubilmente al
mistero di Cristo e della Chiesa, come ha fatto il Vaticano II
(Lumen Gentium, cap. VIII).

Che maria sia indissolubilmente legata a gesù Cristo è del
tutto evidente: ella è infatti sua madre, ed è stata sempre inti-
mamente unita al Figlio in tutta l’opera redentrice.

Che poi sia unita anche alla Chiesa risulta dal fatto che la
Chiesa è il Corpo mistico di gesù Cristo. Scrive a questo propo-
sito gio van ni paolo II:

«presentando maria nel mistero di Cristo, il Concilio Va ti ca -
no II trova anche la via per approfondire la conoscenza del
mistero della Chiesa. Come madre di Cristo, infatti, maria è
unita in modo speciale alla Chiesa, che il Signore ha costitui-
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to come suo corpo. Il testo conciliare avvicina significativa-
mente questa verità sulla Chiesa come corpo di Cristo 
(se con do l’insegnamento delle let tere paoline) alla verità che
il Figlio di dio “per opera dello Spi rito Santo nacque da
maria Vergine”. la realtà del l’In car na zio ne trova quasi un
prolungamento nel mistero della Chiesa-cor po di Cristo. ora,
non si può pensare alla realtà del l’In car nazione senza riferirsi
a maria, madre del Verbo Incarnato».2

ma il mistero di maria risulta collegato anche ad altri
misteri del la nostra fede. per cui è necessario esaminare quale
sia la na tura esat ta della trattazione teologica che riguarda la
Beata Ver gi ne.

natura della marIologIa

la teologia, come è noto, è una scienza unica,3 però in essa
si possono distinguere vari trattati. ora, si pone inevitabilmente
la do manda: la mariologia costituisce un trattato a sé, oppure i
problemi ma riologici vanno esaminati nel contesto di altre
tematiche? per esempio S. tommaso d’aquino li esamina
all’interno della Cri stologia, però vi sono dei temi mariani che
potrebbero essere studiati anche all’interno di altri contesti,
come nei trattati sulla re den zio ne, sul peccato originale, sulla
Chiesa, sull’escatologia.

generalmente, prima del XVI secolo si è seguita appunto
questa via, cioè si è parlato della Beata Vergine all’interno di
trattati separati. Sarà il grande teologo gesuita Francesco
Suarez (Ê 1617) che, in base all’eccelsa dignità della madre di
dio, affermerà la necessità di consacrarle una trattazione a
parte, nella quale tutte le verità che a lei si riferiscono venga-
no raccolte in un’unica sintesi.

le due vie presentano ciascuna vantaggi e svantaggi, anche
se ai fini didattici sembra preferibile la forma del trattato sepa-

2 enciclica Redemptoris Mater (1988), n. 5.
3 Cf. S. tommaSo, S. Th., I, q. 1, a. 3.
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rato. I «trattati di mariologia» fioriranno soprattutto nella
prima metà del XX secolo, mentre nella seconda metà, anche
prima del Con cilio, cominciano ad affiorare delle perplessità,
forse più che sull’idea del trattato in se stesso, sull’impostazio-
ne che bisognava dargli. Infatti le opere di questo genere uscite
in questi ultimi anni risultano molto diverse da quelle di stam-
po classico e molto diverse tra di loro. Si può dire che attual-
mente siamo in fase di ricerca.4

la marIologIa e l’eCumenISmo

Se, come abbiamo visto, secondo il Concilio «maria riverbera
in sé i massimi dati della fede», è chiaro che il dialogo ecumenico
non può esimersi dall’affrontare la tematica teologica riguardante
la Bea ta Vergine. Infatti questo tema costituisce uno dei «punti
caldi» dell’ecumenismo, almeno per quanto riguarda il rapporto
con il protestantesimo.

Scrive il teologo protestante r. mehl:

«[nella mariologia cattolica] si raggiungono tutte le eresie
del cattolicesimo: il potere autonomo conferito alla tradi-
zione, il magistero dottrinale arbitrariamente dato al Sommo
pon te fi ce e ai Vescovi, l’equivoco della dottrina del merito,
lo sgorgare della grazia unica dal padre che si frammenta
in grazie particolari, che lasciano all’uomo la possibilità di
meritare, la negazione della mediazione unica di Cristo, il
misconoscimento della totale incarnazione di Cristo».5

Il grande teologo protestante Karl Barth va maggiormente
al cuore teologico del problema: secondo lui la Chiesa Cat to li -
ca, nella dottrina e nel culto della Vergine maria, presenta,
difende ed esalta se stessa. egli scrive:

4 da ciò mi pare che nasca l’attuale scarsità di compendi di mariologia
semplici e chiari, come ho accennato nella premessa.

5 r. mehl, Catholicisme romain. Approche et interprétation, delachaux-
niestlé, ginevra 1957, p. 91.



santi, 133 anni non solo di guarigioni inspiegabili ma di
frutti di fede, di speranza, di carità: tutto questo non può
dare adito a dubbi. Chiunque esamini con oggettività il dos-
sier di Lourdes non può non finire con l’arrendersi a quanto
affermava il decreto del 18 gennaio 1862 del vescovo di
Tarbes: “Noi affermiamo che l’Immacolata Maria, Madre
di Dio, è realmente apparsa a Ber na dette Soubirous”. Ciò
che è seguìto non ha fatto che confermarlo».
«Ma allora, ne vengono logicamente delle conseguenze.
Lourdes, in effetti, è una sintesi completa della fede: l’ap-
parizione della grotta conferma non solo che Dio c’è, ma
che è il Dio cristiano. Anzi, per dirla con Jean Guitton, che
“Dio è cattolico”. Maria appare confermando (“Que soy
era Immaculada Councepciou”) un dogma proclamato dal
Papa quattro anni prima; fa il segno di croce; tiene tra le
mani un rosario; chiede “ai preti” che lì “si venga in pro-
cessione” e che “si costruisca una cappella”; esorta a peni-
tenza e invita a pregare per la conversione dei peccatori;
ribadisce la verità del vangelo anche rivelandosi alla più
piccola, povera, umile, ignorante fra le creature. Il dogma e
il culto “romani” ricevono, qui, una conferma divina. La
roccia della grotta di Massabielle può essere anche la roc-
cia cui aggrapparsi non solo per perseverare nella fede, ma
anche nella fede come, malgrado tutto, è insegnata e vissu-
ta nella Chiesa cattolica».
«Per questo, un’“apparizione” può essere un dono prezioso,
quell’aiuto di cui abbiamo oggi bisogno: la doverosa pruden-
za non deve trasformarsi nel rifiuto previo di un gesto di
misericordia per l’incredulità che ci minaccia».2

Le PrINCIPALI APPArIzIoNI

Vediamo adesso di considerare sommariamente le singole
apparizioni, limitandoci per necessità di cose solo a quelle che

Cap. 2 - Le apparizioni mariane

269

2 «Vivaio» sul quotidiano Avvenire del 13 gennaio 1991.



non solo sono già state approvate dalla Chiesa, ma hanno
anche avuto un influsso considerevole nella vita della Chiesa
stessa.

a) Guadalupe

Innanzitutto ci sono le apparizioni di Guadalupe (1531).
Sia mo nel Messico, pochi anni dopo la conquista delle Ame ri -
che. La situazione è difficile: violenze dei conquistatori, diffi-
coltà dei missionari. Il cristianesimo veniva sentito come una
religione imposta e straniera, lontana dalla sensibilità degli
indios. La religiosità del luogo era basata soprattutto sul lin-
guaggio del canto e dei fiori: da cui la difficoltà di entrare in
questa sensibilità e mentalità da parte degli evangelizzatori.

I fatti.3 Un indigeno da poco convertito e battezzato, Juan
Diego (1474-1548), passando vicino a una collina sente un
meraviglioso  cinguettio di uccelli variopinti, quasi una musica
celestiale. Mentre si guarda intorno stupito e incantato sente
una voce che lo chiama: «Juanito, Juan Dieguito!». Scorge
allora una bellissima Signora che lo invita ad avvicinarsi. Ini -
zia un dialogo affettuoso e dolcissimo. Juan Diego riferisce la
cosa al vescovo, che però è restio a credere. Allora la Ma don na
dà un segno: pur essendo il 12 dicembre, fa sbocciare delle fre-
sche e splendide rose, che Juan Diego raccoglie nel suo man-
tello (la «tilma») per portarle al vescovo. Quando l’indio apre
la tilma, di fronte al vescovo compare su di essa miracolosa-
mente la splendida immagine della Signora, quale si può
ammirare ancora oggi nel santuario di Guadalupe.

L’aspetto più caratteristico di queste apparizioni è che la
Beata Vergine appare a un indigeno del luogo e che i suoi
lineamenti e il suo colorito sono quelli degli «indios». È così
completamente superato l’ostacolo all’evangelizzazione deri-
vante dal fatto che la nuova religione veniva sentita dagli indi-
geni come qualcosa di straniero.

270

Parte Quarta - Maria nella vita della Chiesa

3 Per una visione più completa dei fatti si può utilmente consultare 
V. MACCAGNAN, Voce «Guadalupe» in NDM, pp. 665-669.



Le apparizioni di Guadalupe, è stato detto, furono come una
seconda nascita per il popolo messicano. La risposta degli
indios fu un’esplosione di pellegrinaggi, di feste e di conver-
sioni in onore della Beata Vergine. Si parla di quindicimila bat-
tesimi al giorno. In dieci anni, dal 1531 al 1541, ci furono da
sette a otto milioni di nuovi cristiani.

L’America Latina è oggi il più grande continente cattolico
del mondo. ora, la sua conversione è iniziata con le apparizio-
ni della Madonna di Guadalupe. È un fatto su cui vale la pena
di meditare molto.

b) La medaglia miracolosa

Dopo circa tre secoli ha inizio una serie di apparizioni loca-
lizzate in europa, a cominciare dai primi decenni del l’ot to cen to.

Perché in europa e perché in quegli anni? Il motivo sembra
chiaro. La Madonna appare dove e quando c’è bisogno del suo
intervento. C’era bisogno del suo intervento a Guadalupe, per eli-
minare gli ostacoli all’evangelizzazione. C’era bisogno del suo
intervento nell’europa del primo ottocento, poiché lì stava per ini-
ziare quel processo di scristianizzazione che continua ancora oggi.

La prima di queste apparizioni ha luogo a Parigi (rue du
Bac) nel 1830. La Madonna appare per tre volte alla suora novi-
zia Ca te rina Labouré, di 23 anni. Dalle due ultime apparizioni
ha origine la «medaglia miracolosa», la più diffusa medaglia di
tutti i tempi (miliardi di copie in tutto il mondo). In essa appare
la scritta: «o Ma ria concepita senza peccato, pregate per noi
che ricorriamo a voi». S. Bernadette dirà che la Signora della
grotta di Lourdes era simile a quella che compare nella meda-
glia miracolosa.

Fra i miracoli operati da questa medaglia c’è la conversione
dell’ebreo Alfonso ratisbonne (1814-1884), acerrimo nemico
della Chiesa. Accettando, a modo di sfida, di portare per qualche
giorno al collo la medaglia, come gli avevano suggerito alcuni
suoi amici cattolici, ratisbonne entra un giorno nella chiesa di 
S. Andrea delle Fratte, a roma. ecco come egli descrive, sotto
giuramento, quanto gli accadde quel 20 gennaio 1842:

Cap. 2 - Le apparizioni mariane
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«Levai gli occhi verso la cappella raggiante di tanta luce, e
vidi sull’altare della medesima, in piedi, viva, raggiante,
grande, maestosa, bellissima, misericordiosa, la Santissima
Ver gine Maria, simile, nell’atto e nella struttura, all’imma-
gine che si vede sulla Medaglia Miracolosa del l’Im ma co la -
ta. Mi fece cen no con la mano di inginocchiarmi (...). A tal
vista caddi in gi noc chio (...). Fissai le sue mani, e vidi l’e-
spressione del perdono e della misericordia (...). Alla pre-
senza della Santissima Vergine, quantunque ella non mi
dicesse parola, compresi l’orrore dello stato in cui mi tro-
vavo, la deformità del peccato, la bel  lezza della religione
cattolica, in una parola: capii tutto».

Alfonso ratisbonne chiese subito il battesimo, divenne
sacerdote e fu il fondatore di una famiglia religiosa.

c) La Salette

Qui si ebbe un’unica apparizione, nel 1846, a due pastorelli,
Melania e Massimino. La Madonna appare in lacrime. La cri me
per i peccati degli uomini, in particolare le bestemmie e il
lavoro alla domenica. È commovente il desiderio dei due bam-
bini di consolare la Beata Vergine. Massimino a un certo punto
le dice: «Non pianga, Signora, la aiutiamo noi!».

d) Lourdes

L’11 febbraio 1858, quattro anni dopo la definizione del
dogma dell’Immacolata, la Madonna appare a una fanciulla di
14 anni ignorante e povera, Bernadette Soubirous, nella cittadi-
na di Lourdes, vicino ai Pirenei. La fanciulla è incantata di
fronte alla bellezza della Signora, che le apparirà per diciotto
volte in tutto (l’ultima apparizione avrà luogo il 16 luglio). 
«Ti prometto di farti felice non in questo mondo, ma nell’al-
tro», dirà a Bernadette la bella Signora, la quale il 25 marzo
rivelerà il suo nome: «Io sono l’Immacolata Concezione».
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Bernadette si farà suora e vivrà santamente fino a 35 anni,
fra molte sofferenze fisiche e morali, ma sempre nella gioia, in
attesa di rivedere in cielo l’Immacolata.

e) Fatima

Il 13 maggio 1917, durante la prima guerra mondiale e alla
vigilia della rivoluzione di ottobre in russia, la Vergine appare
a tre pastorelli, Lucia, Giacinta e Francesco, rivelando di esse-
re la Madonna del rosario. Nelle sei apparizioni, che termine-
ranno il 13 ottobre, la Vergine profetizza che se gli uomini non
si convertiranno ci sarà una seconda guerra mondiale peggiore
della prima, la russia diffonderà i suoi errori nel mondo e
molte nazioni saranno distrutte. Inoltre mostra ai tre bambini
l’inferno, nel quale, dice, molte anime cadono perché non c’è
chi preghi e si sacrifichi per loro. La salvezza del mondo
dipenderà dalla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria,
il quale, dice la Madonna, alla fine trionferà.

La terza parte del segreto di Fatima, nella quale è profetiz-
zato l’attentato al Papa Giovanni Paolo II, è stata pubblicata il
13 maggio dell’anno 2000. La data è significativa, poiché il
messaggio di Fatima è in sostanza una profezia sul secolo XX.
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