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dire que Thomas montre dans la Catena «une predilection speciale pour 
Chrysostome et Denys l'Areopagite» (p. 183), on en doutera pour ce 
qui est de Denys. Car, si 2698 sentences OU autorites sont effectivement 
tirees de !'omnipresent saint Jean Chrystostome, qui coiffe meme saint 
Augustin au poteau, Denys n' en fournit que 6, ce qui le place tres loin 
derriere les Theophylacte (1039), Origene (663) OU Basile (127). Il est 
vrai, certes, que !'influence de Denys est decisive pour Thomas, mais 
pas dans le domaine de l' exegese biblique. 

Le ch. 6 decrit !'intense activite de Thomas pendant son second sejour 
parisien et sa lutte doctrinale sur trois fronts: contre le proto-gallica
nisme des seculiers, contre les dangers d'un aristotelisme radicalise, 
contre la theologie augustinisante des franciscains. L'A. invite a cette 
occasion a ne pas sous-estimer les tensions entre les deux ordres men
diants (pp. 216-221). Si les dominicains s'obstinent a contester les stig
mates de saint Fran�ois, un franciscain avoue qu'il prefererait mourir 
plutot que voir Thomas porte sur les autels (p. 297)! Le chapitre se clot 
par le recit du «dernier voyage», c'est-a-dire le retour en Italie, le 
«breakdown» (p. 241) du 6 decembre 1273, puis la mort a Fossanova, 
lors du trajet vers Lyon pour participer au concile. 

«De gloire en gloire. Mort et survie de saint Thomas d'Aquin» (ch. 
7) ne comporte pas seulement l'expose attendu sur les oppositions
post-mortem a Thomas et sur les developpements d'un premier «tho
misme» essentiellement defensif (pp. 285-294). Il s'interesse aussi de
fa�on plus originale au culte rendu a saint Thomas, etablissant qu'il
s'est d'abord agi d'un culte tres local et assez populaire autour des re
liques conservees a Fossanova, comme le revele l' etude des miracles,
tres prosaiques: «Thomas etait un ami qui comprenait et aidait ses
voisins dans leurs problemes quotidiens» (p. 252). Rien n'indique ace
stade un saint patron des «intellectuels». De meme la canonisation,
clairement due aux initiatives personnelles de Jean XXII, insiste peu
sur la saintete specifique du theologien (pp. 294-300). Dans ce meme
chapitre, l'A. esquisse aussi un portrait de son heros: portrait physique
(son poids ne serait devenu imposant qu'en fin de vie, p. 257), intellec
tuel, moral, spirituel, insistant sur les formes specifiques de la saintete
de l'enseignant. Ilse risque meme, avec toutes sortes de precautions, a
developper et argumenter une «hypothese» sur le profil psychologique
de Thomas d'Aquin (pp. 270-285). Selon lui, notre dominicain aurait
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souffert d'une forme legere d'autisme, peut-etre le syndrome d'Asperger. 
Son exceptionnelle capacite d'abstraction, sa taciturnite et son caractere 
intraverti, son peu de gout pour les relations sociales, son horreur des 
imprevus et son amour pour 1a regularite, son affectivite tournee da
vantage vers Dieu que vers les autres, autant de signes d'une psychologie 
assez particuliere, dont l'A. est convaincu qu'elle a ete saintement as
sumee et transfiguree en Thomas par la grace. Je n'ai aucune compe
tence en matiere de psychologie et que l'Aquinate ait ete affecte par 
quelque forme benigne d' autisme ne me scandaliserait pas. Pourtant, 
j'ai peine a penser que l' «esprit de finesse» dont saint Thomas fait 
preuve dans ses analyses de la psychologie humaine soit compatible 
avec le pietre sens du reel qui caracterise generalement ce type de pa
thologie. 

Bien qu'il reprenne nombre de donnees aujourd'hui bien connues sur 
la biographie de saint Thomas ainsi que sur son contexte intellectuel 
(envisage ici selon des categories tres classiques - augustinisme contre 
aristotelisme ... -, que les historiens de la philosophie medievale pour
raient peut-etre contester), l'ouvrage de D.S. Prudlo est le bienvenu. 
Par sa precision historique, son attention au contexte general, au quo
tidien d'un dominicain du xm• siecle, aux formes propres de \a piete 
medievale, il enrich.it la biographie de l'Aquinate d'une touche propre 
qui ne laissera indifferent aucun ami de saint Thomas. 

Serge-Thomas Bonino, O.P. 

----

Bosso, ARMAND PAUL, Munus e potestas del parroco, Urbaniana Uni
versity Press, Citta del Vaticano. 2022, 290 pp., ISBN 978-88-40190-
50-1.

I 
L professor Bosso, della Pontificia Universita Urbaniana, si cementa
in questa sua prima ampia ed importante monografia su un tema di 

particolare rilievo, quello della natura e della portata della potesta del 
parroco. Si tratta di una questione non solamente giuridica, ma - cosi 
come ogni altro argomento canonistico - anche teologica ed ecclesio
logica, poiche, lo sappiamo, la nostra scienza si pone quale strumento 
a servizio del dato teologico. Munus e potestas, quantunque sovente uti-
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tamente qualificare. Si deve riconoscere l'interesse per lo studioso della 
sinossi presentata nel capitolo, nella quale vengono raffroritate le di
verse posizioni dottrinali circa lo status quaestionis (cfr. pp. 198-203), 
per tirare le fila da parte dell'Autore che, cosi, puo avanzare fondata
mente la sua tesi. Si delinea una prima posizione, rappresentata da La
bandeira, nella quale si riconosce al parroco una vera potesta di governo 
in quanto titolare di un ufficio che lo pone a capo della comunita par
rocchiale; egli, percio, deve godere di una potesta di governo per poter 
organizzare pastoralmente il popolo di Dio affidatogli. In alcun modo 
detta potesta e comunque equiparabile a quella del vescovo. Una se
conda corrente, poi, e ascrivibile alla riflessione sostenuta da Arrieta, 
imperniata su una visione rigorosa della potesta di governo sicche al 
parroco competerebbe unicamente l' esercizio <lei ministeri richiesti dal 
suo ufficio, mentre all'interno di questi a volte gli vengono assegnate 
delle deleghe ope legis, nell' ambito della potesta di governo, relative alle 
materie previste dall'ordinamento canonico, ritiene che il termine "po
testa", riferito al parroco, costituisca giuridicamente un utilizzo impro
prio, se non addirittura abusivo. Bosso, pur rispettando queste idee, 
tuttavia si mostra da esse distante, e, d' altra parte, l'intero suo argomen
tare di questa monografia in un certo qual senso verrebbe meno, se si 
assumesse la posizione di Arrieta. Da terzo, infine, v' e quanto formulato 
da Viana, il quale pure e in una linea tendenzialmente contraria al rico
noscimento di una potesta del parroco, per via di alcune motivazioni 
piuttosto innovative vertenti su una netta distinzione tra le attivita ri
salenti alle funzioni ecclesiastiche e quelle relative alla potesta ecclesiale. 
Per l'Autore, il rischio di questa posizione e una non adeguata valoriz
zazione della comunita parrocchiale, quale continuita ecclesiologica -
teologicamente e canonicamente fondata - della Chiesa particolare. 11 
parroco, infatti, ricopre un ufficio con una qualche dimensione di capi
talita, secondo il Professore, non potendosi intendere come un mero luo
gotenente del vescovo. In verita, una simile teoria andrebbe 
approfondita: sacramentalmente, difatti, lo status e ben diverso da quello 
dei vescovi che non sono dei meri delegati o luogotenenti del Vescovo 
di Roma, ma veri e propri Successori degli Apostoli, in comunione, certo, 
col Successore dell'apostolo Pietro al quale va il ruolo primaziale e la 
cui potesta e suprema, piena, diretta, ordinaria ed immediata su tutta la 
Chiesa, ma che sono essi stessi parte del Collegio Episcopale, che sue-
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cede, ancorche con distinzione, a quello Apostolico. Certamente, e qui 
evidenziato che il parroco e ne vicario del vescovo e neppure un alter
episcopus, ma un pastor proprio sub auctoritate episcop� sicche sarebbe 
titolare di una vera e propria potesta di governo di natura ecclesiale, seb
bene diversa dalla plenitudo potestatis episcopi. Tale "via di mezzo" ipo
tizzata da Bosso basa sulla considerazione deJla natura della potesta del 
parroco nell' esecuzione del suo mun us pastorale, per poter asserire che 
la potesta d' ordine e il governo pastorale della parrocchia possono unirsi 
allora in una vera potestas regiminis pastoralis. 11 parroco: in virtu della 
missio canonica, ed in forza di tale potestas agisce in ogni attivita richie
sta dal suo ufficio. Ad avvallo di cio, l'Autore richiama la storia della 
Chiesa, per determinare il profilo dell'ufficio di parroco dal I millennio 
all' attuale legislazione canonica; in seguito, da un punto di vista teolo
gico, egli considera la dimensione ecclesiale della comunita parrocchiale 
quale riflesso della Chiesa particolare, per cui il parroco deve essere ti
tolare di una potesta ecclesiale perche il suo ruolo di pastor proprius si 
con:figura per la comunita parrocchiale; infine, riflette sulla natura della 
potesta del parroco nell' espletare il suo mun us pastorale a favore della 
comunita parrocchiale. Due sarebbero le dimostrazioni "cogenti" della 
consistenza di tale opinione, secondo Bosso: il fatto che, entro i limiti 
della parrocchia, i fedeli debbano obbedienza al parroco mentre adem
pie, quale pastore proprio, il suo munus pastoralis, sarebbe sintomatico 
del fatto ch' egli eserciti una correlativa potesta; invero, l' impugnabilita, 
nel contesto dei ricorsi gerarchici, degli atti amministrativi singolari as
sunti in ambito parrocchiale, sareb,be ulteriore indice della veridicita di 
tali asserzioni. Tuttavia, va sottolineato, che sia nell'uno che nell'altro 
caso si tratta di questioni aperte, dibattute in dottrina, non certamente 
chiuse e definite in modo univoco. 11 merito dell'Autore e proprio questo: 
dare il proprio contributo scientifi.co alla canonistica in una questione 
non secondaria, ma sostanziale, dalla quale dipendono non pochi 
aspetti, basti pensare, appunto, anche solamente alla teste citata que
stione della possibilita di ricorrere ai rimedi giuridici avverso eventuali 
atti amministrativi singolari posti dal parroco che si ritengano illegittimi 
e lesivi. 

L'opera si apre con l'indice generale (pp. 5-7), l'elenco delle sigle ed 
abbreviazioni (p. 9 ), la presentazione del prof. Giacomo Incitti (pp. 11-
13), collega di Bosso, e l'introduzione dell'Autore (pp. 15-16), per ter-
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minare con un'ampia conclusione che fa sintesi del percorso compiuto 
nel volume (pp. 253-255), una valida e signifi.cativamente corposa bi
bliografia (pp. 257-283), suddivisa in fonti (patristiche e canoniche), ma
gistero e fonti dicasteriali; libri ed articoli (anteriori e posteriori al CIC 
1983). In:fine, v' e un pratico indice <lei nomi (pp. 285-290 ). 

L'auspicio, dunque, e che proprio anche grazie a questa monografia, 
di indubbio spessore, provenga un nuovo stimolo per approfondire la 
materia in oggetto e addivenire, poggiando su solide basi storiche, teo
logiche e giuridiche, ad una visione unitaria della stessa, che comporti, 
come naturale conseguenza, una disciplina conforme, per meglio con
seguire il bene della comunita parrocchiale, la salus animarum che, in 
Ecclesia, e sempre suprema lex. 

Giovanni Parise 
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