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Presentazione

L’istituto Teologico “S. Tommaso d’Aquino” (iTST) in Messi-
na sorge nel 1932, per iniziativa dell’ispettoria Salesiana Sicu-
la,	come	Istituto	Teologico	destinato	alla	formazione	e	alla	pre-
parazione spirituale e teologica dei giovani salesiani candidati 
al	 presbiterato.	Nell’anno	 accademico	 1966/67	 la	 sede	 viene	
definitivamente	 trasferita	 dal	 S.	 Luigi	 al	 nuovo	 complesso	 del	
S. Tommaso, appositamente costruito in via del Pozzo, attuale 
sede dell’istituto. 

nel 1968 una convenzione tra l’Arcidiocesi di Messina, la pro-
vincia messinese dei padri Cappuccini e l’ispettoria Salesiana 
Sicula	unifica	i	tre	rispettivi	Studi	Teologici,	costituendo	l’Istituto	
Teologico	“S.	Tommaso	d’Aquino”,	aperto	alle	Diocesi	della	Sici-
lia e della Calabria. 

L’anno successivo, con decreto del 24 ottobre 1969 della Sa-
cra	Congregazione	per	l’Educazione	Cattolica,	l’Istituto	viene	af-
filiato	alla	Facoltà	di	Teologia	del	Pontificio	Ateneo	Salesiano	di	
Roma. 

nel 1972, con il preciso intento di sviluppare il campo dello 
studio della catechesi, l’istituto dà inizio a un Centro catechisti-
co,	per	un	vasto	impegno	di	promozione	di	questi	studi	a	favore	
della Famiglia Salesiana e delle Chiese locali di Sicilia e Calabria, 
e nel 1981 all’esperimento di un biennio di Specializzazione in 
Scienze Catechetiche. 

Con decreto del 15 agosto 1985 la Congregazione per l’edu-
cazione Cattolica aggrega l’istituto alla Facoltà di Teologia della 
Università	Pontificia	Salesiana	di	Roma.	

Il	26	febbraio	2004	la	stessa	Congregazione	rilascia	all’ITST	
l’attestato	di	personalità	giuridica	canonica	(prot.	350/85/53).	
il Ministero dell’interno del Governo italiano, in data 22 marzo 
2005,	emana	il	Decreto	con	cui	riconosce	la	personalità	giuridi-
ca	dell’Istituto	(D.C.A.C.	17;	fasc.	n.	5376	PD;	iscrizione	dell’Isti-
tuto	nel	registro	delle	Persone	Giuridiche	presso	la	Prefettura	di	
Messina:	Prot.	2005/7466	-	Area	V	Culti,	29	aprile	2005).

L’11 maggio 2007 l’ispettoria Salesiana Sicula, l’Arcidiocesi 
di	Messina,	Lipari,	S.	Lucia	del	Mela,	e	la	Diocesi	di	Patti	firma-
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no la nuova Convenzione dell’iTST. in data 17 giugno 2011 l’iTST 
e l’Università degli Studi di Messina stipulano una Convenzione 
Quadro per il riconoscimento reciproco dei crediti universitari. il 
19 gennaio 2012 anche la Provincia dei Frati Minori di Sicilia “SS. 
nome di Gesù” entra in convenzione con l’iTST.

Attualmente	nell’Istituto	vengono	espletati:	
1.	 un	Primo	Ciclo	quinquennale	di	 studi	Filosofico-Teologici	

(biennio	filosofico	e	triennio	teologico);	
2. un Secondo Ciclo biennale di Teologia, con specializzazio-

ne	in	Catechetica;	
3.	 un	Master	annuale	per	Formatori	in	Pastorale	Giovanile;
4.	 un	Diploma	annuale	di	Studi	Teologico-Pastorali.

L’iTST, a servizio delle Chiese locali e della Congregazione 
Salesiana,	si	propone	come	scopo:	

-	 la	formazione	culturale	e	teologica	dei	candidati	al	sacer-
dozio ministeriale nel clero religioso e diocesano, e dei 
laici;

-	 la	preparazione	di	esperti	in	Catechetica,	qualificata	dalla	
dimensione liturgica, con attenzione alla condizione gio-
vanile nel contesto del Meridione d’italia.



9

Autorità accademiche
Gran Cancelliere

Rev.	D.	Pascual	ChAvez villAnuevA 
Rettor Maggiore della Società di San Francesco di Sales

Rettor Magnifico UPS
Rev.	D.	Carlo	NAnni

Decano Facoltà di Teologia UPS
Rev.	D.	Antonio	CAstellAno

Preside
Rev.	D.	Francesco	di nAtAle

Consiglio di Direzione
Presidente

Rev.	D.	Giovanni	MAzzAli

ispettore dei Salesiani di Sicilia

Membri
Sua ecc. Rev.ma Mons. Calogero lA PiAnA

Arcivescovo di Messina, Lipari, S. Lucia del Mela
Rappresentante C.e.Si.

Sua ecc. Rev.ma Mons. ignazio ZAmBito

Vescovo di Patti
Rev. P. Giuseppe noto

Ministro Provinciale della Provincia dei Frati Minori di Sici-
lia “SS. nome di Gesù”

Rev.	D.	Antonio	CAstellAno

Decano	della	Facoltà	di	Teologia	dell’UPS
Rev.	D.	Francesco	di nAtAle

Preside dell’istituto Teologico “S. Tommaso”
Direttore	dello	Studentato	Teologico	Salesiano	

Rev. Mons. Cesare di Pietro

Rettore del Seminario Arcivescovile di Messina
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Rev. Mons. Basilio RinAudo

Rettore del Seminario Vescovile di Patti
Rev. P. Graziano Bruno

Maestro	dei	Professi	Temporanei	della	Provincia	dei	Frati	
Minori di Sicilia

Consiglio d’Istituto
Rev.	D.	Francesco	di nAtAle, Preside
Rev.	D.	Giuseppe	CAssAro, Vice Preside
Rev.	D.	Nunzio	Conte,	Professore	Ordinario
Rev. Mons. Giuseppe CostA,	Professore	Ordinario
Rev.	D.	Antonio	meli,	Professore	Ordinario
Rev.	D.	Paolo	TerrAnA,	Professore	Straordinario
Rev. P. Pietro Pizzuto,	Professore	Aggiunto
Due	delegati	degli	Studenti,	eletti	annualmente	dalle	due	As-
semblee studentesche di i e ii ciclo.

Consiglio d’Amministrazione
Rev.	D.	Francesco	di nAtAle,	Preside	e	Direttore	dello	Stu-
dentato Teologico Salesiano
Rev.	D.	Emilio	Armando	lo PAro, Amministratore iTST
Rev. P. Giuseppe LA sPeme, economo dell’Arcidiocesi di Messina
Rev.	Mons.	Cesare	Di Pietro, Rettore del Seminario Arcive-
scovile di Messina

Officiali Maggiori
Segretario

Rev.	D.	Sergio	Sebastiano	AidAlA

Prefetto della Biblioteca
Rev.	D.	Nunzio	Conte

Amministratore
Rev.	D.	Emilio	Armando	lo PAro
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Docenti
Docenti Ordinari

Conte nunzio, sdb, Liturgia
CostA Giuseppe, presb. Arcidiocesi Messina, Sacra Scrittura
meli Antonio, sdb, Scienze della Comunicazione
russo Giovanni, sdb, Bioetica
rutA Giuseppe, sdb, Catechetica

Docenti Emeriti
FrAttAllone Raimondo, sdb, Teologia morale

Docenti Straordinari
di nAtAle Francesco, sdb, Teologia Pastorale
lA rosA Luigi, presb. Arcidiocesi Messina, Catechetica
PAvone Marcello, presb. Arcidiocesi Messina, Liturgia
romAno Antonino, sdb, Catechetica
terrAnA Paolo, sdb, Storia della Chiesa

Docenti Aggiunti
BArBettA Salvatore, sdb, Catechetica
Bongiorno Felice, sdb, Scienze della Comunicazione
CAssAro Giuseppe Carlo, sdb, Teologia dogmatica
di sAnto	Emanuele,	presb.	Diocesi	Patti,	Teologia	Patristica
di vinCenzo Antonino, presb. Arcidiocesi Messina, Teologia morale
lo grAnde Giovanni, sdb, Scienze dell’educazione
Pizzuto	Pietro,	presb.	Diocesi	Patti,	Teologia	fondamentale
rinAudo	Basilio,	presb.	Diocesi	Patti,	Teologia	dogmatica
urso Gaetano, sdb, Teologia pastorale

Docenti Invitati
Aliquò Pietro, presb. Arcidiocesi Messina, Teologia dogmatica
AntonAzzo Annunziata, laica, Lingue straniere
BolognAri Velleda, laica, Scienze dell’educazione
BuCCellAto Giuseppe, sdb, Teologia Morale
Buttiglieri Paolo, sdb, Scienze della Comunicazione
CAlABrò Angelo, sdb, Teologia Pastorale
CAngelosi	Felice,	ofm	capp.,	Liturgia
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Centorrino	Gianfranco,	presb.	Arcidiocesi	Messina,	Diritto	canonico
d’Arrigo Marco, presb. Arcidiocesi Messina, Teologia spirituale
di BellA	Teodoro,	ofm	capp.,	Filosofia
di mArCo	Liborio,	presb.	Diocesi	Patti,	Sacra	Scrittura
di Pietro Cesare, presb. Arcidiocesi Messina, Storia della Chiesa
FiCherA	Paolo,	sdb,	Filosofia
FortunA	Daniele,	laico,	Sacra	Scrittura
lA CAmerA Francesco, presb. Arcidiocesi Messina, insegna-

mento della religione cattolica nella scuola
leone Luigi, laico, Pubbliche relazioni
liPAri	Benedetto,	ofm,	Storia	della	Chiesa
loniA Giuseppe, presb. Arcidiocesi Messina, Teologia dogmatica
lo PAro emilio Armando, sdb, Pubbliche relazioni
luPò Carmelo, presb. Arcidiocesi Messina, Sacra Scrittura
mAjuri	Vincenzo,	presb.	Arcidiocesi	Messina,	Filosofia	
mAzzeo Marcello, sdb, Teologia Morale
miChelin sAlomon Antonio, laico, Scienze dell’educazione
mosetto Francesco, sdb, Sacra Scrittura
nAnnArA Giovanni, laico, Catechetica
negliA Giuseppe Alberto, o. carm., Teologia spirituale
noto	Giuseppe,	ofm,	Diritto	canonico
orlAndo	Giovanni,	presb.	Diocesi	Patti,	Ecumenismo
PAlumBo egidio, o. carm., Teologia della Vita consacrata
riPePi	 Stefano,	 presb.	 Arcidiocesi	 Reggio	 Calabria,	 Sacra	

Scrittura
romeo Umberto, sdb, Psicologia
sArdo	Antonino,	presb.	Diocesi	Patti,	Filosofia
sCArPA Marcello, sdb, Catechetica
sCordo Marco, presb. Arcidiocesi Reggio Calabria, Sacra 

Scrittura
versACi	Cirino,	presb.	Diocesi	Patti,	Sacra	Scrittura
viviAno Michele, sdb, Sacra Scrittura
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Strutture e servizi

A. Segreteria

La Segreteria dell’istituto è aperta tutti i giorni da martedì a 
venerdì,	dalle	ore	09.00	alle	12.30;	il	lunedì	e	il	mercoledì	dalle	
ore	15.30	alle	18.00;	questo	stesso	orario	pomeridiano	si	effet-
tua il venerdì in coincidenza con gli stages di master. Rimane 
chiusa nei mesi di luglio e agosto.

B. Biblioteca centrale

La	 Biblioteca	 “Don	 Candido	 Ravasi”	 si	 trova	 all’interno	
dell’edificio	dell’Istituto.	È	a	disposizione	dei	Docenti	e	degli	Stu-
denti un patrimonio librario di circa 120.000 volumi e numerose 
riviste specializzate. La sala di lettura della Biblioteca è dotata di 
terminali	per	la	consultazione	del	catalogo	informatico.

Gli studenti interni dell’istituto acquisiscono il diritto all’ac-
cesso alla Biblioteca al momento dell’iscrizione, e ricevono ap-
posito tesserino da presentare all’ingresso al personale della 
Biblioteca.	Gli	utenti	esterni	che	desiderassero	usufruire	dei	ser-
vizi della Biblioteca devono presentare domanda di ammissione 
al	Prefetto	della	Biblioteca,	e	riceveranno	anch’essi	un	tesserino	
di ingresso per il periodo a loro concesso.

È	aperta	dal	lunedì	pomeriggio	al	venerdì	mattina,	con	il	se-
guente	orario:	ore	09.00	-	12.30;	ore	16.00	-	18.30.	Rimane	chiu-
sa nei mesi di luglio e agosto.

C. Centro di pedagogia religiosa “G. Cravotta” 

il Centro di Pedagogia Religiosa “G. Cravotta” opera secondo 
le	finalità	stabilite	dal	Regolamento interno. All’art. 2 del Rego-
lamento	si	stabilisce	quanto	segue:	1)	Il	Centro	ha	come	finali-
tà prioritaria quella di sviluppare ricerche e promuovere attività 
di	formazione	nel	campo	della	catechesi	e	della	cultura	religio-
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sa, su scala regionale, nazionale e internazionale, integrando e 
valorizzando competenze catechetiche, teologico-pratiche, pe-
dagogiche e socio-comunicative disponibili già presso i corsi 
accademici attivi dell’iTST. 2) il Centro promuove nuove strut-
ture didattiche approvate, sviluppando rapporti di collaborazio-
ne	scientifica	con	altri	istituti	nazionali	ed	internazionali	e	favo-
rendo	attraverso	pubblicazioni,	convegni,	seminari,	la	diffusione	
e la ricaduta anche didattica delle ricerche svolte dal Centro. 
3) il Centro promuove e sostiene l’attività didattica nella sede 
dell’iTST di Messina e organizza inoltre attività didattiche avan-
zate	sulla	formazione	dei	Catechisti,	corsi	di	specializzazione	pa-
storali ed universitari. 4) il Centro intende mettere in raccordo il 
mondo	accademico	con	il	territorio	e	con	le	Chiese	locali,	sia	of-
frendo	la	propria	competenza	per	consulenze,	sia	promuovendo	
attività	culturali	ai	fini	della	educazione	religiosa,	interculturale,	
ecumenica ed interreligiosa.

D. Laboratorio di Bioetica 

(cfr.	p.	100)

E. Osservatorio Mediterraneo della Gioventù

Collegato all’iTST, l’Osservatorio Mediterraneo della Gioventù 
è un Centro di ricerca, studio e documentazione sulla condizio-
ne giovanile, con attenzione al Mezzogiorno d’italia e alla Sicilia 
in particolare, ma con orizzonti aperti alla realtà europea e me-
diterranea.

Dispone	di	una	biblioteca	e	di	un	centro	di	elaborazione	dati.

F. Ospitalità studenti del secondo ciclo di Teologia

Per gli studenti del secondo ciclo di Teologia e della Scuola 
Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia, l’istitu-
to	offre,	su	intesa	con	l’Amministrazione,	il	servizio	di	ospitalità.
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Immatricolazioni 
e Iscrizioni

A. Gli Studenti 
(cfr.	Statuti	ITST,	art.	17;	Regolamento	Interno	ITST,	10)

Gli	studenti	si	distinguono	in	Ordinari,	Straordinari	e	Uditori.
Sono	 Ordinari	 gli	 studenti	 iscritti	 nell’Istituto	 allo	 scopo	 di	

conseguire i gradi accademici (Baccalaureato in Teologia, Licen-
za in Teologia).

Sono Straordinari gli studenti che, con il consenso del Pre-
side,	frequentano	in	tutto	o	in	parte	le	lezioni,	ma	non	tendono	
al conseguimento dei gradi accademici, in quanto «non hanno i 
requisiti per accedere ai gradi accademici o non intendono con-
seguirli» (Statuti UPS, art. 34, §1.2). 

Sono	Uditori	gli	studenti	che,	con	il	consenso	del	Preside,	fre-
quentano uno o più corsi per un determinato periodo di tempo. 
Gli studenti uditori possono ricevere al termine del corso o dei 
corsi	frequentati	un	attestato	di	frequenza	da	parte	della	Segre-
teria, su precisa indicazione del Preside.

B. Iscrizioni
(cfr.	Regolamento	Interno	ITST,	72-76)

«L’iscrizione degli studenti ordinari del primo e secondo ciclo 
e	degli	 studenti	 straordinari	può	essere	 fatta	 indifferentemen-
te al primo o al secondo semestre, salvo disposizioni particolari 
contrarie, sempre però nei tempi stabiliti» (Ordinamenti UPS, art. 
59, § 2, 1).

Contemporaneamente al disbrigo delle pratiche per l’imma-
tricolazione, lo studente ordinario e straordinario incontra il Pre-
side o il Vice-Preside per un colloquio di presentazione. il Presi-
de esamina i documenti giudicando dell’adeguatezza o meno dei 
titoli di ammissione. in caso di dubbio, sottoporrà l’ammissione 
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dello studente al Consiglio d’istituto, il quale a suo giudizio può 
concederla	con	o	senza	ulteriori	adempimenti	(cfr.	Ordinamenti 
UPS,	art.	29,	§	4,	1-2;	Statuti ITST, art. 23). Al termine del collo-
quio, ovvero dopo il parere sull’ammissione da parte del Consi-
glio d’istituto e il relativo adempimento delle condizioni richie-
ste, il Preside rilascia alla Segreteria un’autorizzazione scritta 
all’immatricolazione dello studente all’istituto. nel caso di non 
ammissione, il Preside indica allo studente le condizioni cui deve 
soddisfare	per	poter	riproporre	la	sua	iscrizione	nel	semestre	o	
nell’anno	successivo	(cfr.	Ordinamenti UPS, art. 56).

1. Scadenze
Le	immatricolazioni	e	le	iscrizioni	si	effettuano	presso	l’Ufficio	

della Segreteria nelle date indicate nel Calendario delle Lezioni. 

2. Documenti
Tutti i documenti personali devono essere prodotti in origina-

le. Qualora lo studente avesse ragionevoli motivi per tenere per 
sé tale originale, potrà rivolgerne domanda al Preside, il quale, 
valutata la consistenza dei motivi, se lo ritiene opportuno dispor-
rà	che	la	Segreteria	tragga	dall’originale	una	fotocopia	autenti-
cata, che sarà conservata nella sua cartella personale.

3. Immatricolazione
Per l’immatricolazione o prima iscrizione sono richiesti i se-

guenti	documenti:
a. Domanda di iscrizione, sul modulo rilasciato dalla Segre-

teria;
b. Permesso di soggiorno in Italia, per motivi di studio (per 

studenti esteri);
c. Lettera di presentazione del proprio Superiore ecclesiasti-

co o religioso per gli ecclesiastici o Religiosi, della Autori-
tà	ecclesiastica	per	i	Laici;

d. Quattro fotografie	formato	tessera	su	fondo	chiaro,	firma-
te	sul	retro;

e. Ricevuta del Conto Corrente Postale o del Bonifico Ban-
cario, comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di 
iscrizione	e	di	frequenza;

f. Autorizzazione scritta all’immatricolazione rilasciata dal 
Preside su modulo della Segreteria.
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Per	l’immatricolazione	al	I	anno	del	biennio	filosofico	è	richie-
sto	anche:

g. Diploma di studi superiori pre-universitari (rilasciato 
dall’istituto in cui sono stati compiuti gli studi) che ammet-
ta validamente all’Università, ovvero un titolo universita-
rio;	gli	Studenti provenienti dall’estero devono presentare 
il Titolo di studio tradotto in lingua italiana, autenticato e 
legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana 
nel Paese di origine, con la dichiarazione della validità del 
Titolo per l’Ammissione all’Università.

Per l’immatricolazione al i anno del triennio di teologia è ri-
chiesto	anche:

h. Diploma di Baccalaureato in filosofia conseguito presso 
una	Facoltà	 filosofica	 ecclesiastica,	 o	 attestato	 ufficiale	
di	compimento	con	profitto	del	Biennio	Filosofico	presso	
istituto approvato dalla competente Autorità ecclesiasti-
ca, contenente l’elenco delle discipline studiate e i voti in 
esse conseguiti.

Per	l’immatricolazione	al	II	ciclo	è	richiesto	anche:
i. Diploma di Baccalaureato in Teologia, conseguito con voto 

di	almeno	8/10;	oppure,	previo	esame	di	ammissione	e	le	
necessarie integrazioni, l’attestato di compiuto Biennio Fi-
losofico	e	Quadriennio	Teologico	con	voto	medio	di	8/10.

4. Iscrizione successiva alla prima
Per le iscrizioni successive alla prima sono richiesti i seguenti 

documenti:
a. Domanda di iscrizione, sul modulo rilasciato dalla Segre-

teria;
b. Ricevuta del Conto Corrente Postale o del Bonifico Ban-

cario, comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di 
iscrizione	e	di	frequenza;

c. Permesso di soggiorno in Italia, per motivi di studio (per 
studenti esteri);

d.	 È	 necessario	 altresì	 consegnare	 il	 Libretto universitario 
per la dovuta vidimazione.
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C. Dispensa dai corsi ed esami
(cfr.	Regolamento	Interno	ITST,	83-85)

Gli studenti provvisti di titoli universitari, come quelli che 
hanno	 frequentato	 presso	 altre	 Università	 o	 Facoltà	 o	 Istituti	
ecclesiastici	discipline	affini	o	previste	dai	curricoli	dell’Istituto,	
possono	chiedere	al	Consiglio	d’Istituto	la	dispensa	da	frequen-
za ed esami di tali discipline e dal numero di semestri o anni per 
il conseguimento dei gradi accademici, e a condizione che dette 
discipline	e	gli	esami	superati	possano	essere,	per	la	loro	affini-
tà,	valutati	ai	fini	della	esenzione.

A questo scopo si precisa che l’esonero dai corsi o esami è pos-
sibile,	a	giudizio	del	Consiglio	d’Istituto,	solo	se	questi	sono	stati	fre-
quentati in istituzioni accademiche del ciclo corrispondente.

La domanda per eventuali esoneri deve essere redatta sul 
modulo	fornito	dalla	Segreteria,	e	va	indirizzata	al	Preside.	Vie-
ne presentata all’inizio di ogni semestre dell’anno accademico, 
entro i termini indicati nel calendario accademico. Alla domanda 
di	dispensa	dovrà	essere	allegato:	1)	certificato	originale,	ovvero	
fotocopia	autenticata,	con	 l’elenco	degli	esami	sostenuti	e	dei	
voti	conseguiti;	2)	documentazione	ufficiale	dell’istituzione	ac-
cademica, da cui si evinca il contenuto dei corsi.

in particolare il Regolamento Interno dell’ITST (n. 85) assume 
la normativa sul riconoscimento degli studi compiuti presso un 
Istituto	di	Scienze	Religiose	 (cfr.	CongregAzione Per l’eduCAzione 
CAttoliCA, Istruzione sugli Istituti di Scienze Religiose, 28 giugno 
2008),	e	specifica	le	integrazioni	richieste	per	il	conseguimento	
del Baccalaureato in Teologia. 

nell’iTST l’integrazione stabilita in via ordinaria dal Consiglio 
d’Istituto	prevede:	per	chi	ha	conseguito	il	Baccalaureato	in	Scienze	
Religiose,	una	frequenza	delle	lezioni	degli	ultimi	due	anni	del	trien-
nio teologico (4 semestri), con il superamento dei relativi esami, più 
le eventuali integrazioni di materie mancanti al curricolo presenta-
to	(a	chi	ha	conseguito	il	Diploma	di	Specializzazione	in	Bioetica	e	
Sessuologia nella Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e 
Sessuologia saranno riconosciuti 16 eCTS (= 10 cr.) che pertanto 
verranno	sottratti	ai	crediti	dei	quattro	semestri	previsti:	cfr.	Verba-
le	del	Consiglio	d’Istituto,	30	ottobre	2006);	per	chi	ha	conseguito	
la	Licenza	in	Scienze	Religiose,	una	frequenza	delle	lezioni	dell’ulti-
mo anno del triennio teologico (2 semestri), con il superamento dei 
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relativi esami, più le eventuali integrazioni di materie mancanti al 
curricolo presentato. in quest’ultimo caso il candidato potrà soste-
nere	l’esame	di	Baccalaureato	solo	nella	Prima	forma.

La	media	finale	di	ogni	grado	accademico	si	ottiene	con	i	voti	
conseguiti	soltanto	nell’ITST	(cfr.	Ordinamenti UPS, art. 159).

D. Tasse accademiche

Le	tasse	accademiche	possono	essere	versate	tramite:
•	 CCP	n.	57057598,	intestato	a:	Istituto	Teologico	“S.	Tommaso”.
•	 Bonifico	Bancario	sul	Conto	Corrente	 intestato	a:	 Istituto	

Teologico “S. Tommaso” Messina, Banco Popolare Siciliano 
- Agenzia 6 - Largo Fontana Arena - Messina.

Coordinate internazionali Bancarie iBAn

Cin Cod. ABi C.A.B. N.ro	CONTO

IT45 A 05034 16507 000000136305

1.	Iscrizione	e	diritto	agli	esami	(statini):	€ 275,00

2.	Primo	Ciclo	Filosofico-Teologico	per	il	Baccalaureato:
1ª rata 2ª rata

1° Corso € 360,00 € 360,00
2° Corso € 360,00 € 360,00
3° Corso € 400,00 € 400,00

3.	Secondo	Ciclo	di	Teologia	per	la	Licenza:
1ª rata 2ª rata

1° Corso € 400,00 € 400,00
2° Corso € 420,00 € 420,00

4.	Studenti	straordinari	e	uditori:
tassa

iscrizione € 275,00
Per ogni disciplina € 120,00
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5.	Studenti	fuori	corso:	€ 350,00

6.	Contributi	per	il	rilascio	documenti:	
contributo

certificati semplici € 4,00
con voti parziali € 6,00

con voti completi € 12,00
di grado € 16,00

con urgenza (entro 1 giorno) + € 2,00

7.	Tassa	per	esame	rinviato:	€ 5,00

8.	Tassa	per	esame	finale:
tassa

Baccalaureato € 80,00
Licenza € 150,00

9.	Diritti	di	mora	per	ritardata	espletazione	di	pratiche:
mora

fino a 15 giorni € 10,00
fino a 30 giorni € 25,00
oltre i 30 giorni € 50,00

10. Tasse della biblioteca
a)	Docenti	e	studenti	dell’ITST	e	quelli	ad	essi	assimilati	a	norma	
di	regolamento:	gratis
b)	Esterni	(Studiosi,	Studenti	di	altre	Università):

tassa
tessera settimanale € 6,00

tessera mensile € 15,00
tessera trimestrale € 30,00

n.B. Le tasse versate non si restituiscono.
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Esami e gradi accademici

A. Esami

Le	sessioni	ordinarie	di	esami	sono	tre:	invernale,	estiva	e	autunnale.
Per tutto ciò che riguarda gli esami valgono i seguenti articoli 

degli Ordinamenti	dell’Istituto:

art. 13 - Esami delle discipline
§	1.	La	forma	degli	esami	può	essere	o	soltanto	orale	o	sol-

tanto scritta. Salvo disposizioni generali al riguardo (come per 
gli	esami	di	grado),	è	competenza	del	Docente	indicare,	d’intesa	
con	il	Preside,	la	forma	concreta	dell’esame	delle	singole	disci-
pline. Per quelle parti del programma ritenute secondarie o inte-
grative, il docente può indicare, d’intesa con il Preside, eventuali 
prestazioni (colloquio, lavoro scritto o equivalenti), di cui terrà 
conto nel voto conclusivo di esame in quella disciplina.

§ 2. Le sessioni invernale ed estiva degli esami iniziano dopo 
la conclusione rispettivamente del primo e del secondo seme-
stre;	quella	autunnale	in	tempi	opportunamente	indicati	nel	Ca-
lendario dell’istituto. 

Gli	esami	dati	fuori	delle	sessioni	e	non	autorizzati	dal	Consi-
glio d’istituto non sono validi.

§ 3. Per essere ammessi ad ogni singolo esame si richiede 
che	lo	studente	interessato:

a.	abbia	frequentato	 le	 lezioni	del	corso	o	sedute	del	semi-
nario	o	tirocinio	rispettivo	ed	abbia	soddisfatto	a	tutte	le	presta-
zioni	accademiche	previste.	La	frequenza	deve	essere	attestata	
dalla	firma	del	Docente,	che	ha	tenuto	il	corso	o	il	seminario	o	il	
tirocinio,	apposta	sul	libretto	dello	studente;

b. presenti, entro il tempo stabilito dalla Segreteria, la do-
manda scritta (statino), nella quale sia ben precisata la discipli-
na	e	la	sessione	in	cui	si	chiede	di	essere	esaminati;

c. se è studente ordinario del primo ciclo, abbia superato tutti gli 
esami riguardanti le discipline prescritte per gli anni precedenti.

§ 4. Lo studente dovrà presentarsi all’esame (orale o scritto) 
con il libretto personale.
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§ 5. Gli studenti sono liberi di rinviare l’esame di ogni disciplina 
da una sessione all’altra nel medesimo anno accademico. Coloro 
che	nella	sessione	autunnale	non	raggiungessero	 la	sufficienza,	
dovranno ripetere l’esame nella sessione invernale seguente. 

§ 6. Un esame superato non può essere ripetuto.
§ 7. La votazione è espressa in decimi. La promozione richiede una 

votazione	di	almeno	6/10.	Per	il	conseguimento	dei	gradi	accademici	
si richiede la promozione nella prova scritta ed in quella orale.

art. 14 - Voto finale dei due cicli
§ 1. Per la votazione del Baccalaureato si calcola la media 

matematica	di:
a. voto medio dei corsi principali di tutti gli anni del ciclo di 

studi,	in	base	ad	un	coefficiente	corrispondente	ai	crediti	di	cia-
scuna	disciplina;

b.	voto	del	seminario	di	esercitazione;
c.	 voto	definitivo	della	 prova	di	 Baccalaureato	 (cfr.	Ordina-

menti, art. 11 § 2).
§ 2. Per la votazione della Licenza di specializzazione si calco-

la	la	media	finale	armonica	in	cui	entrano	i	seguenti	fattori	quali-
ficati	dai	rispettivi	coefficienti:

a.	media	finale	dei	corsi	e	dei	tirocini	(con	coefficiente	3);
b.	media	finale	dei	seminari	(con	coefficiente	3);
c. media dei voti dell’esercitazione scritta e dell’esame con-

clusivo	(con	coefficiente	4:	cfr.	Ordinamenti, art. 12 § 4).

La	media	finale	di	ogni	grado	accademico	si	ottiene	con	i	voti	
conseguiti	soltanto	nell’ITST	(cfr.	Ordinamenti UPS, art. 159).

B. Prenotazione degli esami
(cfr.	Regolamento	Interno	ITST,	18)

La	prenotazione	degli	esami	si	effettua	 in	due	momenti	di-
stinti:	la	Richiesta, e l’Iscrizione.

La Richiesta	degli	esami	comporta	che	lo	studente:
a) stampi gli statini (domanda d’esame) dalla propria Pagina 

Personale	Studente,	che	si	trova	nella	Piattaforma	DI.Sci.
TE	sul	sito	dell’Istituto;
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b)	 dopo	aver	effettuato	correttamente	la	stampa,	invii	tele-
maticamente	la	richiesta	alla	Segreteria;

c) consegni in Segreteria gli statini cartacei secondo i tempi 
comunicati dalla stessa Segreteria.

L’eventuale ritardo della consegna degli statini comporta l’ap-
plicazione della mora. 

La Segreteria non stampa statini.
La prima presentazione dello statino non costa nulla duran-

te tutto l’Anno Accademico per le tre sessioni (invernale, estiva 
e autunnale). nel caso in cui, invece, l’esame venisse ulterior-
mente rinviato, la tassa da versare per la sessione successiva 
è di €	5,00.	Occorrerà	versare	sempre	la	quota	di	€ 5,00 anche 
se la presentazione dello statino avviene per la prima volta, ma 
di un esame il cui corso si è tenuto nel precedente Anno Acca-
demico.

L’Iscrizione	agli	esami	comporta	che	lo	studente:
a) acceda alla propria Pagina Personale Studente dalla Piat-

taforma	DI.Sci.TE	che	si	trova	sul	sito	dell’Istituto,	utiliz-
zando username e password, rilasciate a suo tempo dalla 
Segreteria.

b) prenoti gli esami secondo le modalità indicate nella Pagi-
na Personale stessa.

L’iscrizione agli esami avviene in giorni precisi indicati dalla 
Segreteria. Al termine del periodo utile per la prenotazione, la 
Segreteria controllerà se tutti gli studenti hanno rispettato le di-
rettive richieste, e solo dopo procederà alla pubblicazione in ba-
checa	del	calendario	ufficiale	d’esami.

C. Gradi accademici

1. Baccalaureato in Teologia.
«A	conclusione	del	primo	ciclo,	lo	Studente	che	avrà	frequen-

tato tutti i corsi e compiuto le esercitazioni e le ricerche prescrit-
te, ed avrà superato le prove di esame di tutte le discipline ed i 
corsi	e	la	prova	conclusiva	(scritta	e	orale)	prevista	dagli	Ordina-
menti, conseguirà il grado accademico di Baccalaureato in Teo-
logia» (Statuti ITST, art. 33, § 2).
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2. Licenza in Teologia	 con	specializzazione	 in	Catechetica	 (cfr.	
Regolamento Interno ITST, 37-43).

«Per ottenere il titolo accademico di secondo grado, si richie-
de	che	lo	studente	abbia:

a.	frequentato	i	corsi	e	le	esercitazioni	prescritte	secondo	il	
piano	di	studio	da	lui	stesso	elaborato;

b.	superato	le	prove	e	gli	esami	prescritti	per	tutti	i	corsi;
c. presentato una ricerca scritta (= Tesi), elaborata con meto-

do	scientifico	(Statuti ITST,	art.	31);
d.	superato	un	esame	orale,	riferito	alla	Tesi	scritta	e	ad	alcune	

discipline	studiate,	in	cui	dimostri	di	avere	conseguito	la	formazio-
ne	scientifica	intesa	dal	secondo	ciclo»	(Statuti ITST, art. 33, § 3).

il modulo con titolo e schema della Tesi di Licenza, approvato 
e	controfirmato	dal	Docente	relatore,	va	consegnato	alla	Segrete-
ria,	al	più	tardi	entro	il	penultimo	semestre	di	frequenza	(cfr.	Ordi-
namenti UPS, art. 88, § 1). esso sarà valutato nella prima riunione 
utile del Consiglio d’istituto, che potrà approvarlo semplicemente 
o con osservazioni, ovvero non approvarlo. in quest’ultimo caso è 
consentito al candidato ripresentare un nuovo schema, recepen-
do le indicazioni che saranno state date dal Consiglio d’istituto.

Le	discussioni	delle	tesi	di	Licenza	si	possono	effettuare	solo	
durante le tre sessioni di esami (invernale, estiva, autunnale). La 
tesi va consegnata in Segreteria in sei copie, almeno un mese 
prima dell’inizio della sessione di esami in cui si intende discute-
re la tesi medesima.

Gli studenti che intendono discutere la tesi di Licenza nella ses-
sione di settembre dovranno consegnarne le copie entro il 31 luglio 
(per mandato del Consiglio d’istituto la Segreteria rimane a disposi-
zione anche durante il mese di luglio solo per queste consegne). in 
questo	caso	resta	fisso	il	termine	del	30	giugno	per	effettuare	pres-
so	 la	Segreteria	 la	verifica	della	posizione	amministrativa	e	delle	
condizioni di ammissione alla discussione della testi di Licenza.

Il	Preside	ha	facoltà	di	valutare	casi	eccezionali	in	cui	conce-
dere deroghe a questa regolamentazione, aprendo una sessione 
di Licenza ad hoc quando se ne presentasse la necessità, ma si 
tratterà di casi peculiari che non potranno in nessun modo vale-
re come precedente.

L’esame orale di Licenza si svolge davanti alla commissione 
designata dal Preside, per la durata di circa un’ora.
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D. Riconoscimento dei titoli agli effetti civili

«i titoli accademici in Teologia e nelle altre discipline ecclesia-
stiche	determinate	d’accordo	tra	le	Parti,	conferiti	dalle	Facoltà	
approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (Art. 
10,2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel Supple-
mento	Ordinario	alla	Gazzetta	Ufficiale	n.	85	del	10.04.1985).

Con	Decreto	del	Presidente	della	Repubblica,	2	febbraio	1994	
n. 175, viene approvata l’intesa italia-Santa Sede per il ricono-
scimento	dei	titoli	accademici	pontifici	(Gazzetta	Ufficiale	n.	62	
del 16.03.1994). Pertanto (art. 2) «i titoli accademici di Baccalau-
reato e di Licenza nelle discipline di cui all’art. 1 (Teologia e Sa-
cra	Scrittura)	conferiti	dalle	Facoltà	approvate	dalla	Santa	Sede,	
sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente 
come	Diploma	Universitario	e	come	Laurea».

E. Convenzione Quadro tra l’ITST
e l’Università degli Studi di Messina

In	data	17	giugno	2011	è	stata	firmata	la	Convenzione	Quadro	
tra l’iTST e l’Università degli Studi di Messina. Riportiamo l’og-
getto dell’accordo.

«Art. 1. L’Università di Messina e l’i.T.S.T. collaborano nel ri-
conoscimento reciproco dei crediti universitari riguardanti disci-
pline e corsi di laurea comuni.

Art. 2. L’i.T.S.T. riconosce i crediti Universitari relativi alle di-
scipline	Filosofiche,	Letterarie,	Pedagogiche,	Psicologiche,	An-
tropologiche e Sociologiche dei Corsi di Laurea di i e ii livello 
dell’Università di Messina.

Art. 3. in particolare, per quanto riguarda i titoli accademici di 
I	e	II	livello	del	Corso	di	laurea	in	Filosofia	dell’Università	di	Mes-
sina, l’i.T.S.T. riconosce i crediti universitari degli studenti con tali 
titoli ammettendoli al iii anno della Laurea di i livello in Teologia, 
previa	verifica	del	curriculum	di	studi	in	loro	possesso.

Art. 4. L’Università di Messina riconosce i crediti universitari 
del	Biennio	Filosofico	e	delle	Lauree	di	I	e	II	livello	dell’I.T.S.T.,	nel	
rispetto e nella misura consentiti dalla normativa vigente e previa 
verifica	del	curriculum	di	studi	svolto	da	parte	del	Consiglio	del	
Corso	di	Laurea	di	riferimento,	che	delibera	sul	riconoscimento.
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Art. 5. L’Università di Messina e l’i.T.S.T. collaborano per la 
realizzazione di dottorati di ricerca ai sensi della legge 30 di-
cembre	2010,	n.	240	art.	19	C.	2:	“I	corsi	di	dottorato	di	ricer-
ca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministero 
dell’istruzione,	dell’università	e	della	ricerca,	su	conforme	pare-
re dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario 
e della ricerca (AnVUR), dalle università, dagli istituti di istruzio-
ne	universitaria	ad	ordinamento	speciale	e	da	qualificate	istitu-
zioni	 italiane	di	formazione	e	ricerca	avanzate.	I	corsi	possono	
essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università 
ed	enti	di	ricerca	pubblici	e	privati	di	alta	qualificazione,	fermo	
restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da 
parte delle istituzioni universitarie”».

F. Diploma Supplement
(secondo lo “spazio europeo dell’istruzione superiore” - eHeA)

L’Università	Pontificia	Salesiana,	come	previsto	dagli	accordi	
del “Processo di Bologna”, secondo le norme della Congrega-
zione per l’educazione Cattolica (Circ. 6 del 30.03.2009), utiliz-
zando i parametri del “National Qualifications Framework” (nQF), 
che la suddetta Circ. 6 precisa sono contenute nella Costituzio-
ne Apostolica Sapientia Christiana,	rilascia,	con	la	certificazione	
dei titoli conseguiti, anche il “Diploma Supplement” in lingua in-
glese, con i “risultati dell’apprendimento” (learning outcomes).

G. Decadenza del diritto al conseguimento
del grado accademico (cfr.	Regolamento	Interno	ITST,	43)

«il diritto al titolo dell’esercitazione di Licenza decade dopo 
tre	anni	dalla	sua	approvazione.	[…]	Dopo	dieci	anni	dalla	prima	
iscrizione come ordinario in un ciclo [di studi] si decade dal dirit-
to di proseguire gli studi per il grado accademico corrisponden-
te» (Ordinamenti UPS, art. 89, § 1 e 3).

Coloro che, superati i dieci anni dalla prima iscrizione, inten-
dano conseguire il grado accademico possono chiedere l’am-
missione alla procedura di sanatio in vista del conseguimento 
della	Licenza.	A	tal	fine	potranno	presentare	relativa	domanda	al	
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Consiglio d’istituto, qualora ricorrano le condizioni considerate 
valide per tale richiesta dallo stesso Consiglio e qui di seguito 
riportate:	

1)	motivi	gravi	di	salute;	
2)	impegni	legati	all’obbedienza	ecclesiale	e	religiosa;	
3)	trasferimenti	e	gravi	disagi	familiari.	
nell’ipotesi in cui il Consiglio d’istituto si esprimesse nel sen-

so di non concedere la sanatio	non	è	prevista	alcuna	forma	di	
appello da parte del richiedente.

nell’ipotesi in cui il Consiglio d’istituto si esprimesse nel sen-
so di concedere la sanatio,	al	candidato	sarà	richiesto	di	frequen-
tare le discipline di un semestre e di sostenerne i relativi esami. 

Alla	domanda	che	il	Preside	invierà	al	Decano	della	Facoltà	
di	Teologia,	al	Magnifico	Rettore	e	al	Gran	Cancelliere	dell’UPS	
per la sanatio, devono essere allegate la domanda da parte dello 
Studente	e	da	parte	dell’Ordinario	o	del	Superiore	(per	gli	eccle-
siastici), o la relativa documentazione (per i laici). Lo Studente 
è	tenuto,	inoltre,	a	soddisfare	le	condizioni	richieste,	a	portare	
a termine la tesi di licenza entro e non oltre tre anni dalla con-
cessione della sanatio	(cfr.	Verbali del Consiglio d’Istituto ITST, 3 
dicembre	2011;	18	febbraio	2002).

in modo simile si procede per la richiesta di sanatio in vista 
del	conseguimento	del	Baccellierato	in	teologia	(cfr.	Regolamen-
to Interno ITST, 33).
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Ordinamento degli studi

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. I corsi dell’Istituto

Il	curricolo	degli	studi	comprende:

1. Un Primo Ciclo di studi filosofico-teologici, che si conclude 
con il titolo accademico di Baccalaureato in Teologia, e si strut-
tura	in:

•	 un	 biennio	 di	 Filosofia	 (quattro semestri), che si propone 
di iniziare gli studenti al mondo della cultura cristiana e di 
abilitarli al dialogo con gli uomini del proprio tempo, propo-
nendo loro una organica esposizione delle varie parti della 
filosofia,	e	trattando	del	mondo,	dell’uomo	e	di	Dio,	come	
pure	della	storia	della	filosofia,	unitamente	all’introduzione	
al	metodo	della	ricerca	scientifica	(cfr.	Sapientia Christiana, 
art. 79, § 2 e § 81a).

•	 un	triennio	di	Teologia	(sei semestri), istituzionale o di base, 
che	si	propone	di	fornire	allo	studente	una	visione	sintetica	
ed organica delle principali discipline ed una prima inizia-
zione	completa	al	metodo	scientifico	nell’ambito	di	queste	
stesse discipline.

2. Un Anno di studi Teologico-Pastorali, che si conclude con il 
Diploma	di	Studi	Teologico-pastorali.	I	corsi	sono	svolti	con	me-
todologia di carattere superiore (livello Licenza specialistica). il 
piano	di	studio	contempla	la	frequenza	di	alcuni	corsi	dalla	Li-
cenza	in	Teologia	con	specializzazione	in	Catechetica,	dal	Diplo-
ma	di	Specializzazione	in	Bioetica	e	Sessuologia	o	dal	Diploma	
per Formatori in Pastorale Giovanile. i crediti eCTS sono quindi 
spendibili in altri corsi universitari di natura superiore.

3. Un Secondo ciclo di Teologia con specializzazione in Cate-
chetica, articolato in due anni o quattro semestri, che si conclu-
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de con il titolo accademico di Licenza in Teologia con specializ-
zazione	in	Catechetica,	e	prepara	(cfr.	Statuti ITST,	art.	2):

•	 esperti in Catechetica, per l’insegnamento nei Seminari, ne-
gli Istituti di Scienze Religiose e per i corsi di formazione di 
catechisti;

•	 esperti in animazione liturgica, per corsi di animatori litur-
gici, in centri diocesani, in parrocchie, in Istituti e Centri di 
educazione;

•	 insegnanti di religione, animatori di gruppi giovanili.

2. Condizioni di ammissione
(cfr.	Regolamento	Interno	ITST,	77-82)

Condizioni di ammissione a tutti i cicli
È	condizione	 fondamentale	per	 l’ammissione	ad	ogni	 ciclo,	

la conoscenza della lingua italiana. Pertanto gli studenti non ita-
liani dovranno sostenere un esame di ammissione preliminare 
all’iscrizione.	Se	lo	studente	è	ecclesiastico	o	religioso,	può	far	
fede	una	certificazione	scritta	da	parte	del	Superiore.

Condizioni di ammissione al Biennio di Filosofia
Si richiede diploma di studi superiori pre-universitari che am-

metta validamente all’Università, ovvero un titolo universitario 
(cfr. CongregAzione Per l’eduCAzione CAttoliCA, Condizioni per l’iscri-
zione alla Facoltà teologica in vista del conseguimento dei gradi 
accademici. Lettera circolare, 30 maggio 1998).

Condizioni di ammissione al Triennio di Teologia
Quando il Triennio di Teologia non è in continuazione con il 

biennio	di	 filosofia	 frequentato	nell’Istituto,	si	 richiede	«diploma	
di	Baccalaureato	 in	 filosofia,	conseguito	presso	una	Facoltà	ec-
clesiastica,	o	attestato	ufficiale	di	felice	compimento	del	Biennio	
Filosofico	presso	Istituto	approvato	dalla	competente	Autorità	ec-
clesiastica, contenente l’elenco delle discipline studiate e i voti in 
esse conseguiti. Se tale attestato è giudicato dubbiamente sod-
disfacente,	 lo	 studente	dovrà	essere	sottoposto	ad	un	esame/
colloquio collegiale di controllo, dal cui esito dipenderà la sua am-
missione	come	Studente	Ordinario	o	Straordinario	con	obbligo	di	
studi ed esami integrativi» (Statuti ITST, art. 24, § 1, b).



30

Si richiede inoltre «la conoscenza della lingua latina e greca, 
e	di	una	lingua	moderna	scelta	fra	le	seguenti:	inglese,	france-
se, tedesco e spagnolo» (Statuti ITST, art. 24, § 1, c). La lingua 
moderna presentata dovrà essere «diversa da quella materna» 
(CongregAzione Per l’eduCAzione CAttoliCA, Pontifici Atenei Romani: 
riflessioni su alcune norme statutarie in vista della loro redazione 
definitiva. nota, 10 maggio 1984, n. 28), e potrà esser dimostra-
ta tramite attestati validi o esami sostenuti.

Condizioni di ammissione al Diploma di Studi Teologico-Pastorali
Si richiede il diploma di Baccalaureato in Teologia, oppure l’at-

testato	di	compiuto	Biennio	Filosofico	e	Quadriennio	Teologico.

Condizioni di ammissione al Secondo Ciclo di Teologia
«Per l’iscrizione al secondo ciclo si richiede il diploma di Bac-

calaureato	in	Teologia,	conseguito	con	voto	di	almeno	8/10;	op-
pure, previo esame di ammissione e le necessarie integrazioni, 
l’attestato	di	compiuto	Biennio	Filosofico	e	Quadriennio	Teologi-
co	con	voto	medio	di	8/10»	(Statuti ITST, art. 24, § 2).

L’esame d’ingresso al secondo ciclo ha lo scopo di valutare 
la preparazione teologica e le capacità del candidato. esso con-
siste	in	una	duplice	prova:	un	elaborato	scritto	su	un	volume	o	
alcuni articoli scelti d’intesa con il docente a cui il candidato è 
affidato	dal	Preside,	e	un	colloquio	orale	sul	 lavoro	scritto	alla	
presenza di una Commissione di due docenti, incaricati dal Pre-
side	(cfr.	Ordinamenti UPS, art. 141, § 2).

Si richiede inoltre la conoscenza della lingua latina e greca, 
qualora non risultassero tra gli esami sostenuti per accedere 
al Baccalaureato. Per quanto riguarda le lingue moderne, oltre 
quella già presentata per il conseguire il grado di Baccalaureato, 
«lo studente che chiede l’ammissione al 2° ciclo, deve dimostra-
re la conoscenza di una seconda lingua moderna (di ceppo diver-
so da quella del 1° ciclo)» (Pontifici Atenei Romani, n. 28).

Condizioni di ammissione di uno Studente Straordinario o 
Uditore

«Per l’iscrizione degli Studenti Straordinari e Uditori si richie-
de una congrua preparazione culturale e l’autorizzazione del Pre-
side	che	esaminerà	la	richiesta	e	fisserà	i	limiti	e	le	modalità	per	
la	frequenza»	(Statuti ITST, art. 24, § 3).
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3. Crediti formativi
(cfr.	Regolamento	Interno	ITST,	14)

«Le prestazioni didattiche vengono misurate in crediti. Un 
credito equivale ad almeno 12 ore di partecipazione ad attività 
accademiche consistenti in corsi, seminari, tirocini, ed esercita-
zioni applicative incluse nella programmazione didattica» (Statu-
ti UPS, art. 45, § 3). «Un credito equivale ad un’ora settimanale 
per un semestre» (Statuti ITST, art. 26, § 1).

La nuova unità di misura del lavoro accademico prevista 
dall’European Credits Transfer System (eCTS), all’interno della ri-
forma	promossa	dal	Processo	di	Bologna,	è	il	credito formativo. 
esso prende in considerazione l’insieme degli impegni di studio 
che lo studente assolve nel seguire una determinata attività. Un 
credito	prevede	25	ore	di	 lavoro,	distribuite	tra	lezioni	frontali,	
lavoro di gruppo, ricerca, studio personale, attività per la valuta-
zione	(7,5	ore	di	lezioni	frontali	e	17,5	ore	di	altre	attività).

La corrispondenza tra i crediti tradizionali orari e i nuovi cre-
diti eCTS previsti dal Processo di Bologna è regolata dalla se-
guente	tabella:

Crediti tradizionali
per semestre

Crediti ECTS
per semestre

2 cr (24 ore di lezione) 3 eCTS (75 ore di studio)
3 cr (36 ore di lezione) 5 eCTS (125 ore di studio)
4 cr (48 ore di lezione) 6 eCTS (150 ore di studio)
5 cr (60 ore di lezione) 8 eCTS (200 ore di studio)
6 cr (72 ore di lezione) 10 eCTS (250 ore di studio)

4. Frequenza delle Lezioni 
(cfr.	Regolamento	Interno	ITST,	15)

«L’iscrizione	e	la	frequenza	dei	corsi	complementari	e	dei	se-
minari	sono	obbligatorie	perché	lo	Studente	Ordinario	abbia	di-
ritto a sostenere gli esami, alla registrazione dei corsi ed al loro 
riconoscimento.	La	frequenza	ai	corsi,	seminari	e	tirocini	è	obbli-
gatoria. Allo Studente che in qualsiasi modo, anche discontinuo, 
perda le lezioni per la durata corrispondente ad un terzo dell’in-
tero semestre, tale semestre non può essere ritenuto valido ai 
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fini	della	frequenza	e	degli	esami.	Analogo	trattamento	ai	fini	dei	
singoli esami è previsto per lo Studente che perda un terzo del-
le lezioni di un singolo corso, o che non abbia tempestivamente 
soddisfatto	alle	prestazioni	 indicate	dal	Docente	 (lavori	scritti,	
colloqui, ed equivalenti). Per le assenze prolungate a causa di 
forza	maggiore,	la	decisione	viene	presa,	caso	per	caso,	dal	Con-
siglio d’istituto» (Ordinamenti ITST,	art.	10.	Cfr.	Ordinamenti UPS, 
art.	60,	§	2;	art.	154,	§	2).
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B. CURRICOLO DEGLI STUDI

1. PRIMO CICLO DI STUDI FILOSOFICO-TEOLOGICI
(Totale	ECTS:	362)

Biennio di FilosoFia

(ECTS:	128)

Attività formative di base 
F1		 Filosofia	teoretica	I:	Filosofia	della	conoscenza	(ECTS	6	-	cr.	4)
F2		 Filosofia	teoretica	II:	Filosofia	della	natura	(ECTS	5	-	cr.	3)
F3		 Filosofia	teoretica	III:	Filosofia	dell’essere	(ECTS	5	-	cr.	3)
F4		 Filosofia	 teoretica	 IV:	 Filosofia	 dell’Essere	 trascendente	

(eCTS 6 - cr. 4)
F6		 Filosofia	morale	(ECTS	6	-	cr.	4)
F9		 Storia	della	filosofia	antica	(ECTS	6	-	cr.	4)
F10		Storia	della	filosofia	medievale	(ECTS	6	-	cr.	4)
F11		Storia	della	filosofia	moderna	(ECTS	6	-	cr.	4)
F12		Storia	della	filosofia	contemporanea	(ECTS	6	-	cr.	4)
F13  Logica (eCTS 5 - cr. 3)

Attività formative caratterizzanti
F5		 Filosofia	dell’uomo	(ECTS	6	-	cr.	4)
F7		 Introduzione	alla	filosofia	sociale	e	politica	(ECTS	5	-	cr.	3)
F14  Psicologia generale (eCTS 5 - cr. 3)
F15  Psicologia dello sviluppo (eCTS 5 - cr. 3)
F16  Pedagogia generale (eCTS 5 - cr. 3)
F17  Sociologia (eCTS 5 - cr. 3)

Attività formative affini o integrative
F8  Storia delle religioni (eCTS 5 - cr. 3)
F8a  Cristianesimo, islamismo e società secolarizzate (eCTS 3 - cr. 2)
F26		Introduzione	alla	filosofia	(ECTS	3	-	cr.	2)
F29  Lingua latina (eCTS 5 - cr. 3)
F30		Storia	della	filosofia	francescana	(ECTS	3	-	cr.	2)
T30a	Dottrina	Sociale	della	Chiesa	(ECTS	3	-	cr.	2)

Ulteriori attività formative
F18  Pubbliche relazioni (eCTS 5 - cr. 3)
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F19  introduzione al Mistero di Cristo (eCTS 5 - cr. 3)
F20  Comunicazione sociale (eCTS 5 - cr. 3)
F27		Metodologia	del	lavoro	scientifico	(ECTS	5	-	cr.	3)

Competenze richieste
F22		Lingua	e	letteratura	francese	(ECTS	5	-	cr.	3)
F23  Lingua e letteratura inglese (eCTS 5 - cr. 3)
F24  Lingua e letteratura tedesca (eCTS 5 - cr. 3)
F25  Lingua e letteratura spagnola (eCTS 5 - cr. 3)
T43  Lingua ebraico-biblica (eCTS 6 - cr. 4)
T44  Lingua greco-biblica (eCTS 8 - cr. 5)
F28		Seminario	di	Filosofia	(ECTS	3	-	cr.	2)

Studi per la formazione spirituale
F31a  Spiritualità del ministero ordinato (eCTS 3 - cr. 2)
F31b  Spiritualità salesiana (eCTS 3 - cr. 2)
F31c  Spiritualità laicale (eCTS 3 - cr. 2)
F31d  Francescanesimo (eCTS 3 - cr. 2)

Triennio di Teologia

(ECTS:	234)

Discipline principali

Sacra Scrittura
T1  introduzione generale alla Bibbia (eCTS 3 - cr. 2)
T2  introduzione all’Antico Testamento (eCTS 5 - cr. 3)
T3  introduzione al nuovo Testamento (eCTS 6 - cr. 4)
T4  Pentateuco e Libri storici (eCTS 6 - cr. 4)
T5		 Libri	profetici	(ECTS	5	-	cr.	3)
T6  Libri sapienziali (eCTS 5 - cr. 3)
T7  Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (eCTS 8 - cr. 5)
T8  Corpo giovanneo (eCTS 6 - cr. 4)
T9  Lettere Apostoliche (eCTS 6 - cr. 4)

Teologia fondamentale
T10  introduzione alla Teologia (eCTS 3 - cr. 2)
T11		 Teologia	fondamentale	e	Rivelazione	divina	(ECTS	6	-	cr.	4)
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Teologia dogmatica
T12  Cristologia (eCTS 6 - cr. 4)
T13		Mistero	di	Dio	Uno	e	Trino	(ECTS	5	-	cr.	3)
T14		 Antropologia	teologica	I:	Creazione	(ECTS	5	-	cr.	3)
T15		 Antropologia	teologica	II:	Grazia	(ECTS	6	-	cr.	4)
T16		 Antropologia	teologica	III:	Escatologia	(ECTS	3	-	cr.	2)
T17  ecclesiologia (eCTS 6 - cr. 4)
T18  Mariologia (eCTS 3 - cr. 2)
T19  ecumenismo (eCTS 3 - cr. 2)

Teologia sacramentaria
T20  Sacramenti in genere (eCTS 3 - cr. 2)
T21		Sacramenti:	Battesimo	e	Confermazione	(ECTS	5	-	cr.	3)
T22		Sacramenti:	Eucaristia	(ECTS	6	-	cr.	4)
T23		 Sacramenti:	Penitenza	e	Unzione	degli	Infermi	(ECTS	6	-	cr.	4)
T24		Sacramenti:	Ordine	(ECTS	5	-	cr.	3)
T25		Sacramenti:	Matrimonio	(ECTS	5	-	cr.	3)

Teologia liturgica
T26		Liturgia	fondamentale	(ECTS	6	-	cr.	4)
T27		Anno	liturgico	e	Liturgia	delle	Ore	(ECTS	5	-	cr.	3)

Teologia morale
T28		Morale	fondamentale	e	generale	(ECTS	6	-	cr.	4)
T28a Virtù in genere e virtù della religione (eCTS 5 - cr. 3)
T29  Bioetica (eCTS 6 - cr. 4)
T30  Morale sociale, politica, economica (eCTS 6 - cr. 4)
T31		Morale	familiare,	matrimoniale	e	sessuale	(ECTS	5	-	cr.	3)

Diritto canonico
T32		Diritto	canonico	I:	Norme	generali	del	CJC	(ECTS	3	-	cr.	2)
T33		Diritto	canonico	II:	Libri	II,	VI,	VII	del	CJC	(ECTS	5	-	cr.	3)
T34		Diritto	canonico	III:	Libri	III,	IV,	V	del	CJC	(ECTS	5	-	cr.	3)

Storia della Chiesa - Patrologia
T35  Patrologia (eCTS 6 - cr. 4)
T36  Storia della Chiesa antica e archeologia cristiana (eCTS 5 - cr. 3)
T37  Storia della Chiesa medievale 600-1500 (eCTS 5 - cr. 3)
T38  Storia della Chiesa moderna 1500-1789 (eCTS 5 - cr. 3)
T39  Storia della Chiesa contemporanea 1789- (eCTS 6 - cr. 4)
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Altre discipline
T40  Catechetica generale (eCTS 3 - cr. 2)
T41  Teologia spirituale (eCTS 3 - cr. 2)
T46  Teologia della vita consacrata (eCTS 3 - cr. 2)

Discipline ausiliarie
T42		Pastorale	delle	confessioni	(ECTS	3	-	cr.	2)
SM  Seminario di Teologia (eCTS 3 - cr. 2)

2. DIPLOMA DI STUDI TEOLOGICO PASTORALI
(ECTS:	47)

Attività di base e caratterizzanti (ECTS 21) 
C1 epistemologia catechetica (eCTS 3 - cr. 2)
C2 Teologia pastorale (eCTS 3 - cr. 2)
C10 Liturgia e catechesi (eCTS 3 - cr. 2)
C12 Pedagogia dei contesti educativi (eCTS 3 - cr. 2)
C15	 Metodologia	catechetica	II:	adulti	(ECTS	3	-	cr.	2)
C21 Sociologia della condizione giovanile (eCTS 3 - cr. 2)
C24	Dinamica	di	gruppo	(ECTS	3	-	cr.	2)

Attività integrative (ECTS 6)
C22	Direzione	spirituale	e	relazioni	di	aiuto	(ECTS	3	-	cr.	2)
TP1 La relazione interpersonale per una rinnovata pastorale 

(eCTS 1 - cr. 1)
Corso integrato dal Diploma per Formatori di Pastorale Giovanile 

o dal Diploma di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia 
(eCTS 2 - cr. 1)

Corsi monografici (ECTS 4)
TP2 Pedagogia pastorale (eCTS 1 - cr. 1)
TP3 Aspetti amministrativi e legali delle attività pastorali (eCTS 1 - cr. 1)
Corso integrato dal Diploma per Formatori di Pastorale Giovanile 

o dal Diploma di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia 
(eCTS 2 - cr. 1)

Tirocini (ECTS 2)
TP5 L’ars celebrandi nella presidenza liturgica (eCTS 1 - cr. 1)
TP6 introduzione alla Lectio divina (eCTS 1 - cr. 1)
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Seminari (ECTS 14)
TP4	 Comunicazione	pastorale	e	Omiletica	(ECTS	3	-	cr.	2)
Seminario (Tesina) per l’elaborato finale (11 eCTS)

3. SECONDO CICLO DI TEOLOGIA
Specializzazione in Catechetica

(ECTS:	123)

Discipline principali
C1 epistemologia catechetica (eCTS 3 - cr. 2)
C2 Teologia pastorale (eCTS 3 - cr. 2)
C3 Teologia della catechesi (eCTS 3 - cr. 2)
C4 Antropologia catechetica (eCTS 3 - cr. 2)
C5 Antropologia culturale (eCTS 3 - cr. 2)
C6 Semiotica generale (eCTS 3 - cr. 2)
C7 Sociologia della religione (eCTS 3 - cr. 2)
C8 Psicologia della religione (eCTS 3 - cr. 2)
C9 Bibbia e catechesi (eCTS 3 - cr. 2)
C10 Liturgia e catechesi (eCTS 3 - cr. 2)
C11 Morale e catechesi (eCTS 3 - cr. 2)
C12 Pedagogia dei contesti educativi (eCTS 3 - cr. 2)
C13 Metodologia della ricerca didattica (eCTS 3 - cr. 2)
C14	 Metodologia	catechetica	I:	adolescenti	e	giovani	(ECTS	3	-	cr.	2)
C15	 Metodologia	catechetica	II:	adulti	(ECTS	3	-	cr.	2)
C16 Pastorale giovanile (eCTS 3 - cr. 2)
C17	 Storia	della	catechesi	I:	antica	e	medievale	(ECTS	3	-	cr.	2)
C18	 Storia	della	catechesi	II:	moderna	e	contemporanea	(ECTS	

3 - cr. 2)

Discipline ausiliarie
C20 Statistica e metodologia della ricerca positiva (eCTS 3 - cr. 2)
C21 Sociologia della condizione giovanile (eCTS 3 - cr. 2)
C22	Direzione	spirituale	(ECTS	3	-	cr.	2)
C23 insegnamento delle religione cattolica nella scuola (eCTS 

3 - cr. 2)
C23bis Pedagogia della devianza (eCTS 3 - cr. 2)
C24	Dinamica	di	gruppo	(ECTS	3	-	cr.	2)
C25 Comunicazione multimediale (eCTS 3 - cr. 2)
C26 Pastorale liturgica (eCTS 3 - cr. 2)
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C27 Bioetica e catechesi (eCTS 3 - cr. 2) 
C28 Psicologia dell’apprendimento (eCTS 3 - cr. 2)
C29 Psicologia dell’interazione educativa (eCTS 3 - cr. 2)
C30 Storia del movimento catechistico italiano (eCTS 3 - cr. 2)
C31 Teologia dell’evangelizzazione (eCTS 3 - cr. 2)
C32 Teologia dell’educazione (eCTS 3 - cr. 2)
C33	Filosofia	dell’educazione	(ECTS	3	-	cr.	2)
C34 Legislazione e organizzazione (eCTS 3 - cr. 2)
C35 Arte, cultura e religione (eCTS 3 - cr. 2)
C36 Magistero e Pastorale Giovanile (eCTS 3 - cr. 2)

Seminari
Due	seminari:
SM1 e SM2 Seminari di Catechetica (eCTS 3 - cr. 2)

Tirocini
Un	tirocinio	con	esercitazione	scritta,	scelto	tra	le	seguenti	aree:
TiR1 Animazione dei gruppi giovanili 
TiR2 Catechesi e pastorale liturgica 
TiR3 Comunicazione multimediale e catechesi 
TIR4	Metodologia	catechetica:	giovani

Tesi di licenza
La Tesi di Licenza comporta complessivamente eCTS 40 - cr. 24.
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C. DISTRIBUZIONE DEI CORSI NEI DUE SEMESTRI 
DELL’ANNO ACCADEMICO 2012-2013

1. BIENNIO DI FILOSOFIA

I ANNO

1° Semestre
F9		 Storia	della	filosofia	antica	(6	ECTS	-	4	cr.	–	A.	Sardo)	
F13 Logica (5 eCTS - 3 cr. - A. Meli)
F15	 Psicologia	dello	sviluppo	(5	ECTS	-	3	cr.	–	U.	Romeo)
F16	 Pedagogia	generale	(5	ECTS	-	3	cr.	–	A.	Michelin	Solomon)
F26	 Introduzione	alla	filosofia	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Russo)
F27	 Metodologia	del	lavoro	scientifico	(5	ECTS	-	3	cr	–	G.	Cassaro)	
T30a	Dottrina	sociale	della	Chiesa	(3	ECTS	-	2	cr.	–	P.	Fichera)
T44	 Lingua	greco-biblica	(5	ECTS	-	3	cr.	–	F.	Mosetto	-	D.	Fortuna)

2° Semestre
F2	 Filosofia	della	natura	(5	ECTS	-	3	cr.	–	A.	Meli)
F5	 Filosofia	dell’uomo	(6	ECTS	-	4	cr.	–	V.	Majuri)
F8a Cristianesimo, islamismo e società secolarizzate (3 eCTS - 

2	cr.	–	P.	Pizzuto)
F10	 Storia	della	filosofia	medievale	(6	ECTS	-	4	cr.	–	A.	Sardo)
F17	 Sociologia	(5	ECTS	-	3	cr.	–	G.	Lo	Grande)
F19	 Introduzione	al	Mistero	di	Cristo	(5	ECTS	-	3	cr.	–	E.	Di	Santo)
F23	 Lingua	e	letteratura	inglese	(5	ECTS	-	3	cr.	–	A.	Antonazzo)	
T44	 Lingua	greco-biblica	(3	ECTS	-	2	cr.	–	F.	Mosetto	-	D.	Fortuna)

II ANNO

1° Semestre
F1	 Filosofia	della	conoscenza	(6	ECTS	-	4	cr.	–	A.	Meli)
F4	 Filosofia	dell’Essere	trascendente	(6	ECTS	-	4	cr.	–	V.	Majuri)
F11		Storia	della	filosofia	moderna	(6	ECTS	-	4	cr.	–	T.	Di	Bella)
F15	 Psicologia	dello	sviluppo	(5	ECTS	-	3	cr.	–	U.	Romeo)
F16	 Pedagogia	generale	(5	ECTS	-	3	cr.	–	A.	Michelin	Solomon)
T30a	Dottrina	sociale	della	Chiesa	(3	ECTS	-	2	cr.	–	P.	Fichera)
T44	 Lingua	greco-biblica	(5	ECTS	-	3	cr.	–	F.	Mosetto	-	D.	Fortuna)
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2° Semestre
F2	 Filosofia	della	natura	(5	ECTS	-	3	cr.	–	A.	Meli)
F5	 Filosofia	dell’uomo	(6	ECTS	-	4	cr.	–	V.	Majuri)
F8a Cristianesimo, islamismo e società secolarizzate (3 eCTS - 

2	cr.	–	P.	Pizzuto)
F12	 Storia	della	filosofia	contemporanea	(6	ECTS	-	4	cr.	–	P.	Fichera)
F17	 Sociologia	(5	ECTS	-	3	cr.	–	G.	Lo	Grande)
F29	 Lingua	latina	(5	ECTS	-	3	cr.	–	A.	Calabrò)
T44	 Lingua	greco-biblica	(3	ECTS	-	2	cr.	–	F.	Mosetto	-	D.	Fortuna)

F28	 Seminario	di	Filosofia	(3	ECTS	-	2	cr.)
 Il concetto di «amicizia» nella tradizione filosofica occidentale 

(V.	Majuri)

2. TRIENNIO DI TEOLOGIA

I ANNO

1° Semestre
T1		 Introduzione	generale	alla	Bibbia	(3	ECTS	-	2	cr.	–	M.	Scordo)
T2		 Introduzione	all’Antico	Testamento	(5	ECTS	-	3	cr.	–	C.	Versaci)
T11	 Teologia	fondamentale	e	Rivelazione	divina	(3	ECTS	-	2	cr.	–	

P. Pizzuto)
T12		 Cristologia	(6	ECTS	-	4	cr.	–	P.	Aliquò)
T26		Liturgia	fondamentale	(6	ECTS	-	4	cr.	–	N.	Conte)
T28		Morale	fondamentale	e	generale	(6	ECTS	-	4	cr.	–	M.	Mazzeo)
T32		Diritto	canonico	I	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Centorrino)
T36  Storia della Chiesa antica ed archeologia cristiana (5 eCTS 

-	3	cr.	–	P.	Terrana)

2° Semestre
T3		 Introduzione	al	Nuovo	Testamento	(6	ECTS	-	4	cr.	–	F.	Mosetto)
T10		 Introduzione	alla	Teologia	(3	ECTS	-	2	cr.	–	P.	Pizzuto)
T11	 Teologia	fondamentale	e	Rivelazione	divina	(3	ECTS	-	2	cr.	–	

P. Pizzuto)
T20	 Sacramenti	in	genere	(3	ECTS	-	2	cr.	–	N.	Conte)
T27		 Anno	liturgico	e	Liturgia	delle	Ore	(5	ECTS	-	3	cr.	–	M.	Pavone)
T28a	Virtù	 in	genere	e	virtù	della	religione	(5	ECTS	-	3	cr.	–	G.	

Buccellato)
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T35		Patrologia	(6	ECTS	-	4	cr.	–	E.	Di	Santo)
T37		Storia	della	Chiesa	medievale	(5	ECTS	-	3	cr.	–	B.	Lipari)

II e III ANNO

1° Semestre
T7	 Vangeli	sinottici	e	Atti	degli	Apostoli	(8	ECTS	-	5	cr.	–	S.	Ri-

pepi) 
T13	 Mistero	di	Dio	Uno	e	Trino	(5	ECTS	-	3	cr.	–	B.	Rinaudo)
T17	 Ecclesiologia	(6	ECTS	-	4	cr.	–	G.	Lonia)
T31	 Morale	familiare,	matrimoniale	e	sessuale	(5	ECTS	-	3	cr.	–	

G. Russo) 
T34	 Diritto	Canonico	III	(5	ECTS	-	3	cr.	–	G.	Noto)
T38	 Storia	della	Chiesa	moderna	(5	ECTS	-	3	cr.	–	C.	Di	Pietro)
T41	 Teologia	spirituale	[III	anno]	(3	ECTS	-	2	cr.	–	M.	D’Arrigo)

sm Seminario di Teologia [ii anno] (3 eCTS - 2 cr.)
 - Il Movimento liturgico e i suoi protagonisti (n. Conte)
 - Progetti e tentativi di riforme cattoliche tra il XV e il XVI se-

colo (C.	Di	Pietro)

2° Semestre
T8	 Corpo	giovanneo	(6	ECTS	-	4	cr.	–	L.	Di	Marco)
T9	 Lettere	apostoliche	(6	ECTS	-	4	cr.	–	F.	Mosetto)
T18	 Mariologia	(3	ECTS	-	2	cr.	–	B.	Rinaudo)	
T19	 Ecumenismo	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Orlando)
T22	 Eucaristia	(6	ECTS	-	4	cr.	–	N.	Conte)
T39	 Storia	della	Chiesa	contemporanea	(6	ECTS	-	4	cr.	–	C.	Di	Pietro)
T40	 Catechetica	generale	[II	anno]	(3	ECTS	-	2	cr.	–	M.	Scarpa)
T42	 Pastorale	delle	confessioni	 [III	 anno]	 (3	ECTS	 -	2	cr.	–	R.	

Frattallone)
T46	 Teologia	della	vita	consacrata	(3	ECTS	-	2	cr.	–	E.	Palumbo)

3. DIPLOMA DI STUDI TEOLOGICO-PASTORALI

1° Semestre
C1		 Epistemologia	catechetica	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Ruta)
C2		 Teologia	pastorale	(3	ECTS	-	2	cr.	–	F.	Di	Natale)
C10		Liturgia	e	catechesi	(3	ECTS	-	2	cr.	–	N.	Conte)
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C24		Dinamica	di	gruppo	(3	ECTS	-	2	cr.	–	U.	Romeo)
TP1  La relazione interpersonale per una rinnovata pastorale (1 

ECTS	-	1	cr.	–	G.	Russo)
TP3  Aspetti amministrativi e legali delle attività pastorali (1 

ECTS	-	1	cr.	–	A.	Calabrò)
TP6		Introduzione	alla	Lectio	divina	(1	ECTS	-	1	cr.	–	P.	Fichera)

2° Semestre
C12		 Pedagogia	dei	contesti	educativi	(3	ECTS	-	2	cr.	–	V.	Bolognari)
C15		Metodologia	catechetica	II:	adulti	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Ruta)
C21		Sociologia	della	condizione	giovanile	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Urso)
C22		Direzione	spirituale	(3	ECTS	-	2	cr.	–	R.	Frattallone)
TP2		Pedagogia	pastorale	(1	ECTS	-	1	cr.	–	F.	Di	Natale)
TP4		 Comunicazione	pastorale	e	Omiletica	(3	ECTS	-	2	cr.	–	N.	Conte)
TP5		L’ars	celebrandi	nella	presidenza	liturgica	(1	ECTS	-	1	cr.	–	

G. Cassaro)

Due	Corsi	integrati	dal	Diploma	per	Formatori	di	Pastorale	Gio-
vanile	o	dal	Diploma	di	Specializzazione	in	Bioetica	e	Ses-
suologia (eCTS 2 - cr. 1), secondo i relativi calendari

4. SECONDO CICLO DI TEOLOGIA 

I ANNO

1° Semestre
C1	 Epistemologia	catechetica	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Ruta)
C2	 Teologia	pastorale	(3	ECTS	-	2cr.	–	F.	Di	Natale)
C7	 Sociologia	della	religione	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Lo	Grande)
C10	 Liturgia	e	catechesi	(3	ECTS	-	2	cr.	–	N.	Conte)
C18	 Storia	 della	 catechesi	 II:	 moderna	 e	 contemporanea	 (3	

ECTS	-	2	cr.	–	G.	La	Rosa)
C24	Dinamica	di	gruppo	(3	ECTS	-	2	cr.	–	U.	Romeo)

sm2 Seminario	di	Catechetica	[Mercoledì	ore	11,15]	(3	ECTS	-	2	cr.):	
 - La catechesi agli adolescenti e giovani tra primo e secondo 

annuncio (S. Barbetta)
 - Il catechista alla luce del “Rinnovamento della Catechesi” 

(1970): prospettive per un identikit teologico-ministeriale del 
catechista (G. nannara)
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2° Semestre
C3	 Teologia	della	catechesi	(3	ECTS	-	2	cr.	–	A.	Romano)
C4	 Antropologia	catechetica	(3	ECTS	-	2	cr.	–	A.	Romano)
C12	 Pedagogia	dei	contesti	educativi	(3	ECTS	-	2	cr.	–	V.	Bolognari)
C15	 Metodologia	catechetica	II:	adulti	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Ruta)
C21	 Sociologia	della	condizione	giovanile	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Urso)
C22	Direzione	spirituale	(3	ECTS	-	2	cr.	–	R.	Frattallone)

Tirocini 
TiR1 Animazione dei gruppi giovanili (5 eCTS - 3 cr. - G. Urso)
TiR2 Catechesi e pastorale liturgica (5 eCTS - 3 cr. - n. Conte)
TiR3 Comunicazione multimediale e catechesi (5 eCTS - 3 cr. - F. 

Bongiorno)
TiR4  Metodologia catechetica per adolescenti e giovani (5 eCTS 

- 3 cr. - S. Barbetta)

II ANNO

1° Semestre
C7	 Sociologia	della	religione	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Lo	Grande)
C10	 Liturgia	e	catechesi	(3	ECTS	-	2	cr.	–	N.	Conte)
C18	 Storia	 della	 catechesi	 II:	 moderna	 e	 contemporanea	 (3	

ECTS	-	2	cr.	–	G.	La	Rosa)
C23 insegnamento della religione cattolica nella scuola (3 eCTS 

-	2	cr.	–	F.	La	Camera)
C24	Dinamica	di	gruppo	(3	ECTS	-	2	cr.	–	U.	Romeo)
C36 Magistero e Pastorale Giovanile (3 eCTS - 2 cr. - G. Cassaro)

sm2 Seminario	di	Catechetica	[Mercoledì	ore	11,15]	(3	ECTS	-	2	cr.):	
 - La catechesi agli adolescenti e giovani tra primo e secondo 

annuncio (S. Barbetta)
 - Il catechista alla luce del “Rinnovamento della Catechesi” 

(1970): prospettive per un identikit teologico-ministeriale del 
catechista (G. nannara)

2° Semestre
C3	 Teologia	della	catechesi	(3	ECTS	-	2	cr.	–	A.	Romano)
C4	 Antropologia	catechetica	(3	ECTS	-	2	cr.	–	A.	Romano)
C12	 Pedagogia	dei	contesti	educativi	(3	ECTS	-	2	cr.	–	V.	Bolognari)
C15	 Metodologia	catechetica	II:	adulti	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Ruta)
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C21	 Sociologia	della	condizione	giovanile	(3	ECTS	-	2	cr.	–	G.	Urso)
C22	Direzione	spirituale	(3	ECTS	-	2	cr.	–	R.	Frattallone)

Tirocini 
TiR1 Animazione dei gruppi giovanili (5 eCTS - 3 cr. - G. Urso)
TiR2 Catechesi e pastorale liturgica (5 eCTS - 3 cr. - n. Conte)
TiR3 Comunicazione multimediale e catechesi (5 eCTS - 3 cr. - F. 

Bongiorno)
TiR4 Metodologia catechistica per adolescenti e giovani (5 eCTS 

- 3 cr. - S. Barbetta)
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D. PROGRAMMI DEI CORSI
PER L’ANNO ACCADEMICO 2012-2013

1. BIENNIO DI FILOSOFIA

Filosofia teoretica I: Filosofia della conoscenza
(6	ECTS	-	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Antonio	meli

Argomenti del corso: 1.	 La	 verità	 formalmente	 intesa	 quale	
compito	proprio	della	filosofia	della	conoscenza.	2.	Diversi	cri-
teri	di	verità:	excursus storico-critico. 3. La verità quale proprie-
tà degli asserti. 4. La questione del realismo cognitivo e le sue 
implicazioni. 5. La sensatezza di tutti gli asserti. 6. il problema 
semantico.

Testo: meli A., Le grandi questioni della filosofia,	Akea,	Ravenna	2011;	
Possenti V., La questione della verità. Filosofia, scienze, teologia, Arman-
do,	Roma	2003;	meli A., Il senso svelato. Introduzione alla semantica, 
Elledici,	Leumann	(TO)	2003;	indicazioni	bibliografiche	a	cura	del	Do-
cente.

Filosofia teoretica II: Filosofia della natura
(5	ECTS	-	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Antonio	meli

Argomenti del corso:	1.	Introduzione:	a	chi	spetta	indagare	la	
natura?	2.	Solo	scienza?	3.	La	scienza	ci	offre	certezze?	4.	Scien-
za	e	fede	in	conflitto?	5.	In	natura	tutto	ha	una	causa?	6.	Caso	o	
disegno intelligente? 7. Un universo in evoluzione? 8. il Big Bang 
esclude il concetto di creazione? 9. Un cosmo per l’uomo? 10. 
L’evoluzione	biologica	esclude	la	creazione?	11.	L’uomo	è	frutto	
dell’evoluzione?	12.	Conclusione:	una	natura	ambigua?

Testo: meli A., Le grandi questioni della filosofia,	Akea,	Ravenna	2011;	
meli A., Le frontiere della scienza, Coop. S. Tom., Messina 2001.
Testo consigliato: tAnzellA-nitti g. - strumiA A. (edd.), Dizionario inter-
disciplinare di scienza e fede, 2 voll., Urbaniana University Press - Città 
nuova, Roma 2002.

F1

F2



46

Filosofia teoretica IV: Filosofia dell’Essere
trascendente 
(6	ECTS	-	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Vincenzo	mAjuri

Argomenti del corso: il corso, dopo una introduzione al proble-
ma	filosofico	di	Dio	(1.	l’oggetto,	il	metodo	del	trattato	e	la	cono-
scibilità	dell’esistenza	di	Dio),	si	articola	in	tre	parti:	storica, teo-
retico-sistematica, filosofico-teologica. PArte storiCA:	2.	Le	vie	da	
percorrere	per	arrivare	a	Dio:	le	prove	agostiniane,	l’argomento	
anselmiano,	le	“cinque	vie”	di	S.	Tommaso;	analisi	di	altri	tenta-
tivi	nella	storia	della	filosofia.	Sviluppi	e	obiezioni	nella	filosofia	
moderna	e	contemporanea:	valutazione	teoretica.	PArte teoreti-
Co-sistemAtiCA:	3.	Come	parlare	di	Dio:	l’analogia	e	i	nomi	divini.	
4.	L’essenza	di	Dio:	 i	principali	attributi	“entitativi”	(semplicità,	
perfezione,	bontà,	infinità,	immutabilità,	eternità,	unità,	ecc.).	5.	
L’essere	divino	è	«personale»:	conoscenza	e	volontà	di	Dio.	6.	
Dio	creatore:	l’atto	creativo,	la	creazione,	la	conservazione	delle	
creature, la provvidenza. 7. il problema del male. 8. il rapporto 
tra	Dio	e	la	libertà	umana.	PArte FilosoFiCo-teologiCA: 9.	Dalla	teo-
logia	razionale	alla	Rivelazione	cristiana:	Dio	Trinità.

Testi: Alessi A., Sui sentieri dell’Assoluto. Introduzione alla teologia 
filosofica, LAS, Roma 22004. mAjuri v.m., Il volto di Dio nelle religio-
ni monoteistiche, in CostA g. (ed.), Questioni Paoline. Contributi bibli-
co-teologici e filosofico-culturali per la conoscenza di Paolo, Messina 
2009,	115-140.	Antologia	di	testi	filosofici	e	note	bibliografiche	a	cura	
del	Docente.
Testi consigliati: Bourdil P.Y., Il Dio dei filosofi, Paoline, Cinisello 
Balsamo	 (MI)	 1992;	Coreth e., Dio nel pensiero filosofico, Querinia-
na,	Brescia	2004;	gesChé A. Dio, san Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 
1997; gilson e., Dio e la filosofia,	Massimo,	Milano	1984;	KolAKowsKi l., 
Se non esiste Dio,	 Il	Mulino,	Brescia	1997;	mCinernY r.m., L’analogia 
in Tommaso d’Aquino,	Armando,	Roma	1999;	MolinAro A., Dio chi è?, 
PUL,	Roma	1988; Mondin B., Manuale di filosofia sistematica. Il pro-
blema di Dio,	vol.	4,	ESD,	Bologna	2000; muCK o., Teologia filosofica, 
Queriniana,	Brescia	1985;	PAngAllo m., Il creatore del mondo, Leonar-
do	da	Vinci,	Roma	2004;	rivetti BArBò F., Dio Amore vivente. Lineamen-
ti di teologia filosofica,	Jaka	Book,	Milano	1998;	romerA L. (ed.), Dio e il 
senso dell’esistenza umana,	Armando,	Roma	1999;	vAnni rovighi s., La 
filosofia e il problema di Dio,	Vita	e	Pensiero,	Milano	1986;	weisChedel 
w., Il Dio dei filosofi, trad. it., 3 vol., il Melangolo, Genova 1991.
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Filosofia dell’uomo 
(6	ECTS	-	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Vincenzo	mAjuri

Argomenti del corso: il corso, dopo una introduzione al pro-
blema	 filosofico	 dell’Uomo	 (1.	 Fondazione	metafisica	 e	 visio-
ne	fenomenologico-esistenziale),	si	articola	 in	tre	parti:	stori-
ca, teoretico-sistematica, filosofico-teologica. PArte storiCA:	2.	I	
principali paradigmi antropologici antichi, medievali, moderni e 
contemporanei. PArte teoretiCo-sistemAtiCA: 3. L’analisi della co-
stituzione essenziale dell’essere umano. 4. La sua attività intel-
lettiva	e	comunicativa.	5.	L’affettività,	l’amore	e	la	socialità.	6.	
La storicità dell’esistenza e il senso del tempo e della storia. 7. 
Le	esperienze	“limite”	dell’uomo:	fallimento,	sofferenza,	male,	
morte. PArte FilosoFiCo-teologiCA: 8. il rapporto tra antropologia 
filosofica	e	antropologia	teologica.	9.	L’antropologia	e	il	Magi-
stero. 

Testi: Alessi A., Sui sentieri dell’uomo. Introduzione all’antropologia filo-
sofica, LAS, Roma 2006. mAjuri v.m., Il processo conoscitivo dell’uomo: 
«reflexio prima» e «reflexio secunda», di prossima pubblicazione. Anto-
logia	di	testi	filosofici	e	note	bibliografiche	a	cura	del	Docente.
Testi consigliati: BACCArini e., La persona e i suoi volti, Anicia, Roma 
2003;	BAsti g., Filosofia dell’uomo,	ESD,	Bologna	1995;	Coreth e., An-
tropologia filosofica,	Morcelliana,	Brescia	1983;	gevAert j., Il problema 
dell’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica,	LDC,	Leumann	81992; 
esClAndA r.- russo F., (edd), Homo Patiens. Prospettive sulla sofferenza 
umana,	Armando,	Roma	2003;	luCAs luCAs r., L’uomo spirito incarnato. 
Compendio di filosofia dell’uomo,	San	Paolo,	Cinisello	Balsamo	1993;	
mAlo A., Il senso antropologico dell’azione. Paradigmi e prospettive, Ar-
mando,	Roma	2004;	Mondin B., Manuale di filosofia sistematica. Antro-
pologia filosofica,	vol.	5,	ESD,	Bologna	2004; mondin B., L’uomo: chi è? 
Elementi di antropologia filosofica,	Massimo,	Milano	2004;	 PAlumBieri 
s., Antropologia filosofica. L’uomo, questa meraviglia, vol. 1, UUP, Roma 
1999;	 Idem, Antropologia filosofica. L’uomo, questo paradosso, vol. 2, 
UUP,	Roma	2000;	PAlumBieri s., L’uomo meraviglia e paradosso. Tratta-
to sulla costituzione, con-centrazione e condizione antropologica, UUP, 
Roma	2006;	russo F., La persona umana. Questioni di antropologia fi-
losofica,	Armando,	Roma	2000;	YArzA i. (ed.), Immagini dell’uomo. Per-
corsi antropologici nella filosofia moderna,	Armando,	Roma	1997;	vAnni 
rovighi s., Uomo e natura. appunti per una antropologia filosofica, Vita e 
Pensiero, Milano 1980.
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Cristianesimo, Islamismo e società secolarizzate 
(3	ECTS	-	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Pietro	Pizzuto

Argomenti del corso: 1. Presentazione generale dell’islam. 2. 
Interpretazione	storica,	 filosofica	e	teologica	dell’Islam.	3.	Cri-
stianesimo e islam in rapporto alla società secolarizzata e al 
principio	di	laicità.	4.	Il	fenomeno	dell’integralismo	e	del	fonda-
mentalismo. 5. L’islam e l’italia. 

Testi:	JourdAn F., Dio dei cristiani, Dio dei musulmani. Che cosa ci uni-
sce, che cosa ci divide?,	Lindau,	Torino	2010;	CAmPAnini m., Islam e poli-
tica, il Mulino, Bologna 2003.
Testi consigliati: mesChini M., Il jihad e la crociata. Guerre sante asim-
metriche,	Ares,	Milano	2007;	solov’ev v., Islam ed Ebraismo, La Casa di 
Matriona, Seriate (Mi) 2002.

Storia della filosofia antica
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.)	prof.	Antonino	sArdo

Argomenti del corso: 1.	 Introduzione	alla	 filosofia	antica.	2.	 I	
naturalisti	presocratici.	3.	I	sofisti	e	Socrate.	4.	Platone.	5.	Ari-
stotele.	6.	Il	pensiero	filosofico	nell’età	ellenistica.	7.	Plotino.	8.	
Sant’Agostino.

Testo: reAle g. – Antiseri	D.,	Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. 
1. Antichità e Medioevo, La Scuola, Brescia 171994.
Testi consigliati: CioFFi F.	–	LuPPi g. – o’Brien h. – vigorelli A. – zAnette 
e., I libri di diálogos, Tomo A, La filosofia antica, Bruno Mondadori, Mila-
no 32001;	ReAle G., Storia della filosofia antica, Vita e Pensiero, Milano 
1990;	HAveloCK e., Alle origini della filosofia greca, Laterza, Roma - Bari 
1996.

Storia della filosofia medievale
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Antonino	sArdo

Argomenti del corso: 1.	 Introduzione	alla	 filosofia	medievale.	
2. Boezio. 3. Giovanni Scoto eriugena. 4. Anselmo d’Aosta. 5. 
La Scuola di Chartres. La Scuola di San Vittore. 6. Pietro Abelar-
do.	7.	La	controversia	sugli	universali.	8.	La	Scuola	domenicana:	
Alberto	Magno	e	Tommaso	d’Aquino.	9.	La	Scuola	francescana:	
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Bonaventura.	10.	Duns	Scoto.	11.	Guglielmo	di	Ockam.	12.	Mei-
ster eckhart.

Testo: reAle g. - Antiseri	D.,	Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. 
1. Antichità e Medioevo, La Scuola, Brescia 171994.
Testi consigliati: CioFFi F.	–	LuPPi g. – o’Brien h. – vigorelli A. – zAnette 
e., I libri di diálogos, Tomo B, La filosofia cristiana e medievale, Bruno 
Mondadori,	Milano	2001;	Gilson e., La filosofia nel Medioevo. Dalle ori-
gini patristiche alla fine del XIV secolo,	La	Nuova	 Italia,	Firenze	1976;	
GhisAlBerti A., Medioevo teologico, Laterza, Roma - Bari 1990.

Storia della filosofia moderna
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Teodoro	di BellA

Argomenti del corso: 1.	Introduzione	alla	filosofia	moderna.	La	
rivoluzione	scientifica.	2.	Galilei	e	Cartesio.	3.	Spinoza.	4.	Em-
pirismo-Deismo-Illuminismo.	5.	Hobbes.	6.	Pascal.	7.	Kant	e	la	
fondazione	della	filosofia	trascendentale.	

Testi: Appunti	e	riferimenti	bibliografici	a	cura	del	Docente.	reAle g. – 
Antiseri d., Storia della filosofia. Vol. 2., La Scuola, Brescia 1997.
Testi consigliati: negri l., Ripensare alla modernità, Cantagalli, Siena 
2003;	Berti e., Storia della filosofia dal Quattrocento al Settecento, La-
terza,	Roma	-	Bari	1991;	Fornero g., Filosofi e filosofie nella storia: i te-
sti,	vol.	2,	Paravia,	Torino	1994;	severino e., La filosofia moderna, vol. 2, 
BUR	Biblioteca	Universale	Rizzoli,	Milano	2004;	lAtorA S., La filosofia in 
Europa. Età moderna, Greco, Catania 1994.

Storia della filosofia contemporanea
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Paolo	FiCherA

Argomenti del corso: 1.	L’Idealismo	metafisico.	2.	La	reazione	
all’Idealismo:	Schopenhauer	e	Kierkegaard.	3.	I	“maestri	del	so-
spetto”.	4.	Dalla	Fenomenologia	all’Esistenzialismo.	5.	Dalla	fi-
losofia	analitica	all’odierna	filosofia	della	scienza.	6.	L’Ermeneu-
tica	contemporanea.	7.	La	scuola	di	Francoforte.	8.	Modernità	e	
post-moderno.

Testi: ABBAgnAno n. – Fornero g., Protagonisti e Testi della Filosofia, vol. 
3,	Paravia,	Milano	2007;	Antologia	di	testi	indicata	dal	docente.
Testi consigliati: CioFFi F. – gAllo F. – luPPi g. – vigorelli A. – zAnette e., Il testo 
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filosofico, vol. 3, Bruno	Mondadori,	Milano	2001;	reAle g. – Antiseri	D.,	Storia 
della filosofia,	vol.	3,	La	Scuola,	Brescia	2005;	vAnni rovighi S., Storia della fi-
losofia contemporanea,	La	Scuola,	Brescia	1980;	BAusolA A. (ed.), Questioni di 
storiografia filosofica. Il pensiero contemporaneo, La Scuola, Brescia 1978. 
Parte monografica:	Filosofia	e	teoria	critica	della	società.	BenjAmin W., 
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, einaudi, Torino 
2000;	BloCh e., Il principio speranza,	Garzanti,	Milano	2005;	Fromm e., 
Avere o essere?,	Mondadori,	Milano	2001;	horKheimer	 	M.	–	Adorno T. 
W., Dialettica dell’illuminismo,	Einaudi,	Torino	2010;	mArCuse H., L’uomo 
a una dimensione,	Einaudi,	Torino	1999;	mounier e., Rivoluzione perso-
nalista e comunitaria, edizioni di comunità, Milano 1955.

Logica
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Antonio	meli

Argomenti del corso: 1. il tema proprio della logica. 2. Fallacie in-
formali	di	rilevanza	e	di	ambiguità.	3.	Argomenti	sillogistici:	loro	for-
ma	e	valutazione.	4.	Argomenti	complessi:	loro	simbolizzazione	e	
valutazione	logica.	5.	Argomenti	analogici:	loro	forma	e	criteri	di	va-
lutazione.	6.	Argomenti	induttivi:	loro	forma	logica	e	valutazione.

Testo: meli A., Controlliamo i nostri ragionamenti. Introduzione alla Lo-
gica, pro manuscripto, Messina 2004.
Testi consigliati: CoPi i.m. - Cohen C., Introduzione alla logica, il Mulino, 
Bologna	1999;	KneAle w. - KneAle m., Storia della logica, einaudi, Torino 
1972;	BoChensKi j., La logica formale, 2 voll., einaudi, Torino 1972.

Psicologia dello sviluppo 
(5	ECTS	-	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Umberto	Romeo

Argomenti del corso: Introduzione:	1.	Problemi	generali	2.	Nodi	
attuali della psicologia dello sviluppo. Prima parte: 1.	Dinamica	
evolutiva della personalità umana e delle sue dimensioni. 2. Teo-
rie	evolutive	a	confronto.	3.	Si	vive	prima	di	nascere.	4.	Infanzia,	
esperienza	fondamentale.	5.	Fanciullezza,	tempo	di	scoperta.	6.	
Adolescenza, età… sospesa, …incompiuta… età nuova e non 
della crisi. 7. età adulta, spazio che si allarga. 8. età senile, cer-
chio	che	si	focalizza.	9.	Maturazione	umana. Seconda parte:	1.	Si	
nasce	o	si	diventa	“donna/uomo”?.	2.	I	disturbi	della	personali-
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tà.	3.	Legami	genitoriali.	4.	Le	ferite	dell’infanzia.	5.	Psicologia	
di	Cristo.	6.	Cristo	psicoterapeuta.	7.	Educare	è	possibile?	8.	Di-
sturbi di alimentazione. 9. Per tutte le età... “libroterapia”.

Testi: Note	 del	Docente.	Berti	 A.E.	 –	BomBi A.S., Corso di Psicologia 
dello sviluppo, Il	Mulino,	Bologna	2005;	Berger	K.S.,	Lo sviluppo della 
persona: periodo prenatale, infanzia, adolescenza, maturità, vecchiaia, 
Zanichelli, Bologna 1998.

Pedagogia generale
(5	ECTS	-	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Antonio	miChelin solomon

Obiettivi del corso: 1. Sollecitare	la	riflessione	sui	temi	dell’edu-
cabilità	e	dei	fini	educativi	attraverso	l’analisi	dei	molteplici	con-
testi in cui si svolge la relazione educativa. 2. Promuovere la con-
sapevolezza degli strumenti concettuali e metodologici necessari 
per	impostare	interventi	formativi	efficaci	efficaci	e	rispondenti	
alle tematiche emergenti e ai bisogni delle persone e del nostro 
tempo.	3.	Orientare	la	competenza	e	l’agire	formativo

Testi: Chiosso G. (ed.), Elementi di Pedagogia, La	Scuola,	Brescia,	2005;	
KAnizsA s. – trAmmA s. (edd.), Introduzione alla pedagogia e al lavoro edu-
cativo, Carocci, Roma 2011.

Sociologia
(5	ECTS	-	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Giovanni	Lo grAnde

Argomenti del corso: 1. Storia della sociologia e principali 
scuole	del	pensiero	sociologico.	2.	Metodo,	definizione	e	ogget-
to	della	sociologia.	3.	 I	concetti	 fondamentali	della	sociologia:	
la società, la cultura, la dinamica sociale. 4. il comportamento 
collettivo.	5.	Conformità	e	devianza	sociale.	6.	Identità	e	socia-
lizzazione. 7. Modernità e burocrazia. 8. il lavoro. 9. Lo stato e 
l’interazione politica. 10. Le dinamiche della popolazione.

Testo: BAgnAsCo A. - BArBAgli M. - CAvAlli A., Corso di sociologia, il Muli-
no,	Bologna	1997;	appunti	del	professore.
Testi consigliati: gilli G.A., Manuale di sociologia. Istituzioni ed esercizi, Mon-
dadori,	Firenze	2000;	monAChese R., Introduzione alla sociologia, ellissi, napoli 
2001;	mACioti M.i., (ed.), Introduzione alla sociologia, McGraw-Hill, Milano 2005.
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Introduzione al Mistero di Cristo
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Emanuele	di sAnto

Argomenti del corso: i. Parte sistematica:	1.	Oggetto	e	prospet-
tive	del	Corso	di	Introduzione	al	Mistero	di	Cristo,	a	confine	tra	
filosofia	e	 teologia,	nel	contesto	dell’attuale	 relativismo.	2.	La	
questione	 del	 “Gesù	 storico”:	 dalla	 critica	 razionalista	 agli	 at-
tuali orientamenti esegetici. 3. Fonti bibliche ed extra-bibliche 
su Gesù Cristo e criteri di storicità. 4. Analisi dei dati neotesta-
mentari	sulla	vita	di	Gesù:	a)	l’infanzia;	b)	il	ministero	pubblico	
e	la	cristologia	implicita	dei	Vangeli;	c)	la	passione	e	morte;	d)	
la	risurrezione.	5.	Gesù	Cristo	Figlio	di	Dio	e	Signore	dei	primi	
cristiani:	gli	inizi	del	credo	cristologico.	II. Parte monografica:	Il	
Cristo nella visione intellettuale e spirituale di S. Agostino. 1. 
L’esperienza della conversione di S. Agostino. 2. Gli elementi 
portanti	della	cristologia	delle	“Confessioni”.	3.	Lettura	e	com-
mento	di	passi	scelti	dalle	“Confessioni”.

Testi: gronChi m. – ilungA muYA j., Gesù di Nazaret. Un personaggio sto-
rico,	Paoline,	Cinisello	Balsamo	(MI)	2005;	RAtzinger j. / Benedetto Xvi, 
Gesù di Nazaret, Vol. 1 e 2, LeV - Rizzoli, Città del Vaticano - Milano 
2007-2011.
Testi consigliati: FABris r., Gesù di Nazaret. Storia e interpretazione, 
Cittadella,	 Assisi	 1983;	 Perrot C., Gesù, Queriniana, Brescia 22004;	
theissen g. – merz A., Il Gesù storico: un manuale, Queriniana, Brescia 
1999;	sAvAgnone g., Processo a Gesù,	Elledici,	Leumann	(TO)	2007;	AmA-
to A., Gesù, identità del critianesimo. conoscenza ed esperienza, LeV, 
Città	del	Vaticano	2008.	Per	la	parte	monografica:	MAdeC g., La patria 
e la via. Cristo nella vita e nel pensiero di sant’Agostino, Borla, Roma 
1993.

Lingua e letteratura inglese
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.ssa	Annunziata	AntonAzzo

Argomenti del corso: il corso ha come obiettivo principale 
quello	di	fornire	le	competenze	linguistiche	di	base,	necessarie	
ad	affrontare	la	lettura	e	l’approfondimento	di	testi	in	lingua	in-
glese.	In	particolar	modo:	1.	Strutture	grammaticali.	2.	Topics.	3.	
Vocabulary. 4. Tecniche di comprensione e produzione scritta e 
orale. 5. Traduzione.
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Testi: Dispense	e	allegati	fotocopiati	del	Docente.
Testi consigliati: hArt B. with PuChtA h., strAnKs j., rinvoluCri m., Into 
English, Loescher editore Torino 2009.

Introduzione alla filosofia
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giovanni	Russo

Argomenti del corso: 1.	Identità	della	filosofia.	2.	Le	grandi	que-
stioni. introduzione ai trattati teoretici. 3. Quadro storico. 4. Al-
cuni modelli di pensiero. 5. Analisi di testi antologici.

Testo: russo g. - sCArCellA e. (edd.), Quel bene che ci rende veri. Intro-
duzione alla filosofia,	Coop.	S.	Tom	–	Elledici,	Messina	–	Leumann	(TO)	
2011.
Testi consigliati: Benedetto Xvi, Fede e scienza. un dialogo necessario, 
Lindau,	Torino	2010;	Berti e., Introduzione alla metafisica, UTeT, Torino 
1993;	mAritAin j., Elementi di filosofia. Introduzione generale alla filoso-
fia. Metodologia della ricerca,	Massimo,	Roma	1988;	meli A., Le grandi 
questioni della filosofia,	Akea,	Ravenna	2011;	Rossi r., Introduzione alla 
filosofia. Storia e sistemi,	EDB,	Bologna	1992;	SAnguineti j.j., Introduzio-
ne alla filosofia,	Urbaniana	University	Press,	Roma	2002;	severino e., 
Istituzioni di filosofia, Morcelliana, Brescia 2010.

Metodologia del lavoro scientifico
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giuseppe	Carlo	CAssAro

Obiettivi: 1. Realizzare un approccio teorico-pratico per la costi-
tuzione di un metodo di studio adatto alla situazione personale 
ed	efficace	per	raggiungere	gli	obiettivi	accademici.	2.	Abilitare	
alla preparazione, stesura e presentazione di un lavoro scienti-
fico.
Argomenti del corso: 1. Lo studio e la ricerca. 2. i sussidi per la 
ricerca.	3.	Il	lavoro	scientifico:	preparazione,	stesura	e	presen-
tazione.	4.	I	vari	tipi	di	lavoro	scientifico.	5.	Aspetti	tecnici	e	for-
mali. 6. esercitazione pratica. 

Testi: istituto teologiCo “s. tommAso”, Norme per la redazione del lavoro 
scientifico,	Coop.	S.Tom.,	Messina	2010;	Prellezo j.m. – gArC’A j.m., In-
vito alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, LAS, Roma 42007.
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Seminario di Filosofia
Il concetto di «amicizia» nella tradizione filosofica occidentale
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Vincenzo	MAjuri

Argomenti del corso: Scrive Aristotele nell’Etica a Nicomaco:	
«Non	c’è	nulla	di	più	necessario	alla	vita	dell’amicizia;	senza	amici	
nessuno	sceglierebbe	infatti	di	vivere,	anche	se	possedesse	tutti	
gli altri beni». L’avvenimento dell’amicizia, espressione alta della 
vita morale, è condizione indispensabile perché la persona umana 
possa raggiungere la piena maturità. il seminario intende introdur-
re	a	questo	grande	tema	della	trattazione	filosofica,	analizzando	
le	risposte	di	alcuni	filosofi	antichi,	confrontati	con	le	esperienze	
concettuali	ed	esistenziali	di	filosofi	moderni	e	contemporanei.

Testi: mAjuri v.m., Il concetto di «amicizia» nell’«Etica a Nicomaco» di 
Aristotele (prima parte),	 in	 “Itinerarium”	18	 (2010)	 45,	 83-91;	 idem, Il 
concetto di «amicizia» nell’«Etica a Nicomaco» di Aristotele (seconda 
parte),	in	“Itinerarium”	18	(2010)	46,	87-104.	Antologia	di	testi	filosofici	
e	note	bibliografiche	a	cura	del	Docente.

Lingua latina
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Angelo	CAlABrò

Argomenti del corso: 1.	Elementi	fondamentali	della	grammatica	
e della sintassi della lingua latina. il latino della liturgia cattolica 
(brani di inni e cantici liturgici). 3. il Latino della Vulgata di San Gi-
rolamo (alcuni brani). 4. Passi antologici di autori ecclesiastici e 
dei	Padri	della	Chiesa.	5.	Il	latino	delle	favolette	di	Fedro	e	brani	di	
Cesare	(De	bello	gallico)	e	di	Cicerone	(De	amicitia).	6.	Brani	dal	
testo	del	codice	di	diritto	canonico	(codex	juris	canonici).

Testi: Dispense	del	Docente.	Testi	liturgici	e	patristici.

Dottrina sociale della Chiesa
(3	ECTS	-	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Paolo	FiCherA

Argomenti del corso: 1.	Statuto	epistemologico,	metodo,	fonti	
della	DSC.	2.	Principi	fondamentali.	3.	Famiglia	e	matrimonio.	4.	
Lavoro. 5. economia. 6. Politica. 7. Relazioni internazionali. 8. 
DSC	e	azione	ecclesiale.	9.	Questioni	aperte.
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Testi: sorge B., Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, Querinia-
na,	Brescia	2006;	PontiFiCio Consiglio dellA giustiziA e dellA PACe, Com-
pendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria editrice Vaticana, 
Città	del	Vaticano	2004;	AA.vv., Le encicliche sociali. Dalla “Rerum no-
varum” alla “Centesimus annus”,	Paoline,	Milano	1984;	Benedetto XVi, 
Caritas in veritate, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009.
Testi consigliati: PontiFiCio Consiglio dellA giustiziA e dellA PACe, Diziona-
rio di dottrina sociale della Chiesa,	LAS,	Roma	2005;	toso m., Umane-
simo sociale. Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa e dintorni, LAS, 
Roma	2002;	CAmPAnini g., La dottrina sociale della Chiesa. Le acquisizio-
ni e le nuove sfide,	EDB,	Bologna	2007.
Parte monografica: La dottrina sociale della Chiesa nei documenti del 
Vaticano II. in occasione del 50° anniversario del Concilio Vaticano ii, si 
esamineranno gli aspetti sociali, politici, economici dei documenti conci-
liari particolarmente rilevanti per l’insegnamento sociale della Chiesa.

Elementi di lingua greco-biblica
(8	ECTS	-	5	cr.	nel	1°	e	2°	sem.):	proff.	Francesco mosetto

e	Daniele	FortunA

Argomenti del corso: Primo semestre:	1.	Breve	presentazione	
di	elementi	di	greco	classico:	alfabeto,	declinazioni,	coniugazio-
ni, articoli, aggettivi, vocaboli. 2. Avviamento alla comprensione 
degli	scritti	del	Nuovo	Testamento:	esercizi	di	lettura,	traduzione	
e liste di vocaboli biblici da imparare a memoria. Secondo seme-
stre:	Lettura	e	analisi	di	passi	del	Nuovo	Testamento:	illustrando	
regole	e	verificando	la	conoscenza	del	vocabolario.

Testi: nestle e. – AlAnd K., Nuovo Testamento greco-italiano, SBBF, 
Roma 271996;	rAvArotto e., Grammatica elementare greca per lo studio 
del Nuovo Testamento. Nozioni, esercizi, vocabolario,	Pontificio	Ateneo	
Antonianum, Roma 2002.
Testo consigliato: rusConi C., Vocabolario del greco del Nuovo Testa-
mento,	EDB,	Bologna	42006.
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2. TRIENNIO DI TEOLOGIA

Introduzione generale alla Bibbia
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Marco	sCordo

Argomenti del corso: 1. ConosCenzA generAle dellA BiBBiA: AT (Ta-
NaK)	e	NT,	suddivisione	e	composizione;	la	Bibbia	greca	(LXX).	
2. geogrAFiA del territorio di CAnAAn: pianura, zona costiera e col-
linare,	zona	centrale	montuosa,	fossa	del	Giordano,	Mar	Morto.	
3. storiA e ArCheologiA BiBliCA: I	 dati	 offerti	 dall’archeologia	 per	
una	ricostruzione	critica	della	storia	di	Israele.	L’uso	delle	fonti	
extrabibliche. il problema della datazione dei testi biblici. Storia 
e	 interpretazione	dei	 fatti	da	parte	degli	agiografi.	 I	patriarchi,	
israele in egitto, l’installazione in Canaan e i racconti di Giosuè 
e	Giudici.	Gli	inizi	della	monarchia:	Saul,	Davide,	Salomone	e	le	
caratteristiche della monarchia israelitica. i due regni. La caduta 
di Samaria. il regno di Giuda fino all’esilio Babilonese. Giosia e la 
riforma	religiosa.	La	Giudea	sotto	l’impero	persiano	e	il	ritorno	
a Gerusalemme. esdra e neemia e la nascita del giudaismo. i 
Samaritani..	L’epoca	ellenistica:	Alessandro	Magno;la	divisione	
dell’impero.	La	Giudea	sotto	i	Seleucidi;	Antioco	IV	Epifane	e	la	
rivolta dei Maccabei, la dinastia asmonea, il giudaismo di lingua 
greca	 in	 Israele	 e	 nella	 Diaspora;	 la	 presenza	 ad	 Alessandria	
d’egitto. Filone Alessandrino e Giuseppe Flavio.La conquista ro-
mana. 4. testo dellA BiBBiA: Le lingue bibliche. Cenni di critica 
testuale:	i	testimoni	del	testo	ebraico	della	Bibbia	e	i	testimoni	
del	Nuovo	Testamento;	il	testo	critico.	Le	versioni	antiche.	5. er-
meneutiCA. Breve desCrizione dell’interPretAzione BiBliCA: dalla Bibbia 
che interpreta se stessa alle scuole di Antiochia ed Alessandria, 
fino alla Biblia Pauperum.	L’umanesimo,	la	riforma	protestante,	il	
razionalismo e la reazione cattolica dal Concilio di Trento fino a 
Divino Afflante Spiritu. La Dei Verbum	nelle	sue	linee	fondamen-
tali.	Il	documento	della	Pontificia	Commissiona	Biblica	del	’93:	
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Presentazione e valu-
tazione	del	Metodo	Storico	Critico;	elementi	essenziali	riguardo	
agli altri “metodi” e “approcci” al testo biblico.

Testi: FABris r., Introduzione generale alla Bibbia,	 “Logos	 –	Corso	 di	
Studi	Biblici”	1,	ElleDiCi,	Leumann	22006;	mAnnuCCi V., Bibbia come Pa-
rola di Dio. Introduzione generale alla Sacra Scrittura, Queriniana, Bre-
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scia 121991;	mAzzinghi L., Storia d’Israele dalle origini al periodo romano, 
Dehoniane,	Bologna	2007;	CuCCA m. – Perego g., Nuovo atlante bibli-
co interdisciplinare. Scrittura, storia, geografia, archeologia e teologia 
a confronto,	San	Paolo,	Cinisello	Balsamo	2012;	sChöKel A. et Alii, La 
Bibbia nel suo contesto,	Paideia,	Brescia	1994;	BosChi B.G., Archeologia 
e Bibbia, Angelicum U. P., Roma 2012.

Introduzione all’Antico Testamento
(5	ECTS	–	3	cr	nel	1°	sem):	prof.	Ciro	versACi 

Argomenti del corso: il corso intende introdurre gli studen-
ti alla lettura e allo studio dei Corpi letterari dell’Antico Testa-
mento,	analizzando	le	diverse	teologie	in	essi	contenute.	Dopo	
un’introduzione metodologica, particolare attenzione sarà dedi-
cata	 all’indagine	 del	 contesto	 storico	 e	 sociale	 di	 formazione,	
trasmissione e ricezione delle varie opere. Per i singoli testi sa-
ranno	affrontate	le	principali	questioni	legate	alla	forma,	al	con-
tenuto e alla storia della loro interpretazione, mediante la lettura 
approfondita	di	alcuni	brani	significativi.	Prima	della	trattazione	
in classe, è richiesta la lettura personale completa dei rispettivi 
libri	biblici.	Durante	lo	svolgimento	del	corso	saranno	fornite	ul-
teriori	e	più	dettagliate	indicazioni	bibliografiche.

Testo: zenger e., Introduzione all’Antico Testamento, Queriniana, Bre-
scia 22008.
Testi consigliati: CimosA m., L’ambiente storico-culturale delle Scritture 
Ebraiche,	Dehoniane,	Bologna	2000;	von	rAd g., Teologia dell’Antico Te-
stamento. I-II,	Paideia,	Brescia	1972-1974;	mAzzinghi l., Storia d’Israele. 
Dalle origini al periodo romano,	Dehoniane,	Bologna	2010;	rendtorFF r., 
Introduzione all’Antico Testamento,	Claudiana,	 Torino	2001;	rendtorFF 
r., Teologia dell’Antico Testamento. 1-2,	Claudiana,	Torino	2001-2003;	
BrueggemAnn w., Introduzione all’Antico Testamento, Claudiana, Torino 
2005;	eissFeldt o., Introduzione all’Antico Testamento, Paideia, Brescia 
1980;	Fohrer g., Storia della religione israelitica,	Paideia,	Brescia	1985;	
noBile m., Teologia dell’Antico Testamento,	Elledici,	Leumann	(TO)	1998;	
sACChi P., Storia del Secondo Tempio; Israele fra VI sec. a.C. e I sec. d.C., 
SEI,	Torino	1994;	simiAn-YoFre H., Metodologia dell’Antico Testamento, 
Dehoniane,	Bologna	2002;	sKA j.l., La strada e la casa,	Dehoniane,	Bo-
logna	2001;	soggin	J.A.,	Storia d’Israele. Dalle origini a Bar Kochba, Pai-
deia, Brescia 22002;
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Introduzione al Nuovo Testamento
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Francesco	Mosetto

Argomenti del corso: A) 1. Panorama storico, politico, religioso 
e	sociale	del	Nuovo	Testamento:	giudaismo,	ambiente	ellenisti-
co-romano.	2.	Gesù	nelle	fonti	extrabibliche.	3.	Origine	aposto-
lica	degli	 scritti	 del	Nuovo	Testamento:	Sinottici	 e	Atti,	Opera	
giovannea,	Lettere	apostoliche.	4.	Teologia	e	tematiche	fonda-
mentali del nuovo Testamento. B) 1. Conoscenza d’insieme della 
Costituzione	Dogmatica	Dei Verbum. 2. Conoscenza d’insieme 
del	documento	della	Pontificia	Commissione	Biblica	L’interpreta-
zione della Bibbia nella Chiesa (Roma 1993).

Testi: PoPPi A., Sinossi quadriforme dei Quattro Vangeli (greco-italiano), 
vol.1, Messaggero, Padova 32006. nestle-AlAnd, Nuovo Testamento Gre-
co-Italiano, CorsAni B. – Buzzetti C. (edd.), Società Biblica Britannica e 
Forestiera,	Roma	1996.	Note	e	dispense	del	professore. 
Testi consigliati: AA.vv., Letteratura giudaica intertestamentaria, Pai-
deia,	Brescia	1998;	AA.vv., Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli,	ElleDi-
Ci,	Leumann	(TO)	22002;	Aguirre monAsterio r. – rodríguez CArmonA A., 
Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli,	Paideia,	Brescia	1995;	BosCh	J.	S.,	
Scritti paolini,	Paideia,	Brescia	2001;	Brown r.e., Introduzione al Nuo-
vo Testamento,	Queriniana,	Brescia	2001;	ChArPentier e., Per leggere il 
Nuovo Testamento,	Borla,	Roma	1988;	ChiArAzzo r., Introduzione al Nuo-
vo Testamento,	Piemme,	Casale	Monferrato	(AL)	1991;	lAmBiAsi F., L’au-
tenticità storica dei Vangeli. Studio di criteriologia,	EDB,	Bologna	21987;	
mAzzeo M., I Vangeli sinottici. Introduzione e percorsi tematici, Paoline, 
Milano	2001;	mAterA	F.	J.,	New Testament Theology. Exploring, Diversity 
and Unity,	Westminster	John	Knox	Press,	Louisville	-	London	2007;	meY-
net R., Una nuova introduzione ai Vangeli sinottici,	EDB,	Bologna	2002;	
sChulz h.j., L’origine apostolica dei Vangeli,	Gribaudi,	Milano	1996;	se-
gAllA G., Panorama storico del Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 
1984;	simoens	Y.,	Secondo Giovanni. Una traduzione e un’interpretazio-
ne,	EDB,	Bologna	2000;	wiKenhAuser A.	–	sChmid, j., Introduzione al Nuo-
vo Testamento, Paideia, Brescia 1981.
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Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli
(8	ECTS	-	5	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Stefano	riPePi

Argomenti del corso: L’obiettivo del corso è quello di dare allo 
studente	le	informazioni	e	gli	strumenti	per	acquisire	e	gestire	
con	una	certa	familiarità	i	Vangeli	Sinottici	e	gli	Atti	degli	Aposto-
li. Questo verrà raggiunto attraverso l’analisi esegetica di alcune 
pericopi e di alcune sezioni, tenendo conto, nella scelta,  del ge-
nere letterario della collocazione orizzontale sinottica e di quella 
verticale	dello	stesso	Vangelo.	Lo	studio	cercherà	di	far	emer-
gere	le	caratteristiche	proprie	dei	brani	in	modo	da	facilitare	la	
comprensione	dell’opera	di	cui	fanno	parte,	nello	stesso	tempo	
attingerà da questa gli elementi essenziali necessari per l’analisi 
stessa e la relativa acquisizione. Per capire meglio questa mutua 
relazione si procederà a una lettura verticale completa di uno dei 
tre	vangeli.	Si	considerano	previamente	acquisite		le	informazio-
ni	 introduttorie	 inerenti	 la	 formazione	e	 la	 redazione	di	 questi	
scritti del canone cristiano. il programma dettagliato e una più 
ampia bibliografia saranno dati all’inizio e durante il corso.

Testi: BerettA P. (ed), Nuovo Testamento Interlineare, San Paolo, Cini-
sello Balsamo 52005;	PoPPi A., Sinossi dei quattro Vangeli, Messaggero, 
Padova 1992.
Testi consigliati: PesCh r., Il Vangelo di Marco, 2 voll., Paideia, Brescia 
1980-1982;	mAteos j. – CAmACho F., Il Vangelo di Marco. Analisi linguisti-
ca e commento esegetico,	Cittadella,	Assisi	2002;	stAndAert B., Marco 
Vangelo di una notte Vangelo per la vita,	 3	 voll.,	Dehoniane,	Bologna	
2011;	donAhue j.r. – hArrington d.j., Il Vangelo di Marco,	ElleDiCi,	Leu-
mann	2006;	gnilKA j., Il Vangelo di Matteo,	Paideia,	Brescia	1990;	hAr-
rington l. t., Il Vangelo di Matteo,	ElleDiCi,	Leumann,	2005;	sChürmAnn 
h., Il Vangelo di Luca,	2	voll.,	Paideia,	Brescia	1983;	Bovon F., Luca, 2 
voll.,	Paideia,	Brescia	2005;	grAsso S., Luca,	Borla	1999;	johnson l.t., Il 
Vangelo di Luca,	ElleDiCi,	Leumann	2004;	johnson l. t., Atti degli apo-
stoli,	ElleDiCi,	Leumann	2007;	FABBris r., Atti degli apostoli, Borla, romA 
21984; lAConi m. et Alii, Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli,	ElleDiCi,	
Leumann 22002.
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Corpo giovanneo
(6	ECTS	-	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Liborio	Di mArCo

Argomenti del corso: Posto che gli studenti conoscono già le pro-
blematiche	di	tipo	introduttivo	alla	letteratura	giovannea,	la	finalità	
del corso consiste nello studio esegetico di diverse pericopi della 
letteratura giovannea, utilizzando una lettura che consenta di co-
gliere lo stile proprio dell’autore, le costanti lessicali e letterarie del-
le sue opere, le sue preoccupazioni teologiche, il modo di rappor-
tarsi coi destinatari dei suoi scritti, la sua originale peculiarità nel 
contesto del pensiero teologico delle prime comunità cristiane.

Testi: Brown R.e., Giovanni, Cittadella, Assisi 21986;	Brown R.e., Le Let-
tere di Giovanni,	Cittadella,	Assisi	1986;	vAnni u., Il simbolismo dell’Apo-
calisse,	 in	 “Gregorianum”	 61	 (1980),	 461-506;	doglio C., Apocalisse, 
San Paolo, Alba (Cn) 2012.
Testo consigliato: wengst K., Il Vangelo di Giovanni, Queriniana, Bre-
scia	2005;	

Lettere apostoliche
(6	ECTS	-	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Francesco	mosetto

Argomenti del corso: 1.	Lettere	paoline:	a)	l’apostolo	Paolo;	b)	le	
lettere	paoline:	questioni	storico-letterarie;	c)	introduzione	e	guida	
alla	lettura	delle	singole	lettere;	d)	esegesi	di	passi	scelti;	e)	linee	
principali	della	teologia	paolina.	2.	Altre	lettere	apostoliche:	a)	Pri-
ma	lettera	di	Pietro:	introduzione	e	saggi	di	esegesi;	b)	Lettera	agli	
Ebrei:	lettura	corsiva.

Testi: sACChi A. et Alii, Lettere paoline e altre lettere, elledici, Leumann 
(Torino)	1996,	22012;	mosetto F., Lettere di San Paolo, 3 voll., elledici, 
Leumann (Torino) 2010-2012.   
Testi consigliati: Benzi G., Paolo e il suo vangelo, Queriniana, Brescia 
2001;	dunn	 J.D.G.,	La teologia dell’Apostolo Paolo, “introduzione allo 
studio della Bibbia. Supplemento” 5, Paideia, Brescia 1999 (orig. ingl. 
1998);		légAsse S., Paolo Apostolo. Biografia critica, Città nuova, Roma 
1994	(orig.	 franc.	1991);	mArguerAt	D.	 (ed.),	 Introduzione al Nuovo Te-
stamento,	Claudiana,	Torino	2004;	Brown R.e. - FitzmYer	 J.A.	 -	murPhY 
R.e. (edd.), Nuovo Grande Commentario Biblico, Queriniana, Brescia 
1997;	Brown R.e., Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, Bre-
scia	2001;	sAnChez BosCh	J.,	Scritti paolini, “introduzione allo studio del-
la Bibbia. Supplemento” 7, Paideia, Brescia 2001.
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Introduzione alla Teologia
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Pietro	Pizzuto

Argomenti del corso: 1. etimologia e genesi dell’atteggiamento 
teologico.	2.	Sviluppo	storico	e	principali	figure:	dai	Padri	al	se-
colo	XX.	3.	Il	metodo	teologico:	auditus fidei e intellectus fidei.

Testi: note del docente.
Testi consigliati: lonergAn B., Il Metodo in Teologia, Città nuova, Mi-
lano	2001;	lACoste j.-Y. (ed.), Storia della teologia, Queriniana, Brescia 
2011.

Teologia fondamentale e Rivelazione divina
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	e	2°	sem.):	prof.	Pietro	Pizzuto

Argomenti del corso: 1. La rivelazione divina. 2. La trasmissio-
ne	della	rivelazione	divina:	la	Tradizione;	la	Scrittura	(canone	e	
ispirazione);	il	Magistero;	lo	sviluppo	del	dogma.	3.	L’atto	di	fede.	
4.	La	credibilità	della	fede.	Linee	storico-teologiche.	5.	I	segni	di	
credibilità:	Cristo	e	la	Chiesa.

Testi: note del docente.
Testi consigliati: herCsiK d., Elementi di teologia fondamentale. Con-
cetti, contenuti, metodi,	EDB,	Bologna	2006;	Dulles A., Storia dell’Apo-
logetica, Fede e cultura, Verona 2010.

Cristologia
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Pietro	Aliquò

Argomenti del corso: PArte PrimA. Gesù il Signore che libera e 
salva.	La	fede	della	Chiesa.	La	storicità	di	Gesù.	PArte seCondA. il 
mistero di Cristo nella preparazione veterotestamentaria. il me-
diatore	regale.	Il	mediatore	profetico.	Il	mediatore	sacerdotale.	
il mediatore celeste. PArte terzA. il mistero di Cristo nella pienez-
za	del	tempo.	I	vangeli	dell’infanzia.	Genere	letterario.	Il	messag-
gio cristologico. il battesimo di Gesù. Le tentazioni. L’annuncio 
del vangelo. il messaggio di Gesù. i miracoli. Gli atteggiamenti 
di Gesù. i titoli di Gesù. Annuncio della passione e della mor-
te. il processo, la condanna e la morte. La risurrezione di Gesù. 
L’ascensione, la pentecoste, la parusia. PArte quArtA. il mistero 
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di Cristo nella vita della Chiesa. il ii e il iii secolo. il iV secolo. il 
V	secolo.	Il	VI	secolo.	L’VIII	secolo.	Dall’XI	al	XIV	secolo.	Dal	XV	
al XiX secolo. il XX secolo. PArte quintA. Sintesi cristologica. La 
storia della salvezza. il mistero dell’incarnazione. il mistero di 
Pasqua.

Testo: Aliquò P., Gesù il Signore che libera e salva,	Coop.S.Tom	–	Elledi-
ci,	Messina	–	Leumann	(TO)	2011.
Testi consigliato: AmAto A., Gesù il Signore. Saggio di cristologia, EDB,	
Bologna 2008. Appunti del docente.

Mistero di Dio Uno e Trino
(5	ECTS	-	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Basilio	RinAudo

Obiettivi del Corso: il Corso ha lo scopo di presentare, in modo 
organico	e	positivo,	i	dati	più	significativi	del	Nuovo	Testamento,	
della Tradizione e del Magistero della Chiesa riguardo il mistero 
di	Dio	Uno	e	Trino	rivelatosi	in	Gesù	Cristo.	Verrà	offerta	anche	
una	sufficiente	informazione	dei	contributi	sistematici	che	orien-
tano	l’attuale	riflessione	teologica	sul	mistero	di	Dio.
Argomenti del Corso: 1. il rinnovamento della Teologia Trinita-
ria.	2.	Il	Dio	della	Rivelazione.	3.	Il	Dogma	Trinitario	nella	storia	
della Teologia. 4. Le caratteristiche proprie del Padre, del Figlio 
e	dello	Spirito	Santo.	5.	Dal	mistero	pasquale	alle	proprietà	e	ai	
modi	di	agire	del	Dio	Unitrino.	6.	La	questione	dell’analogia.	7.	Il	
Dio	Trinità	e	la	sofferenza	d’amore.	8.	La	preghiera	trinitaria.

Testi: Cozzi A., Manuale di dottrina trinitaria,	Queriniana,	Brescia	2009;	
gAmBerini P., Un Dio relazione,	Città	Nuova,	Roma	2007;	KAsPer w., Il Dio 
di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 41989;	lAdAriA l. F., Il Dio vivo e vero. Il 
mistero della Trinità,	San	Paolo,	Cinisello	Balsamo	(MI)	2012;	rinAudo B., Il 
Dio Trinità e la sofferenza d’amore,	L’Ascesa,	Patti	2008;	rinAudo B., Il pro-
blema della «sofferenza di Dio» nel dibattito teologico contemporaneo, in 
“La	Sapienza	della	Croce”	11	(1996)	3,	241-256;	11	(1996)	4,	339-348.

Ecclesiologia
(6	ECTS	-	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giuseppe	LoniA

Argomenti del corso: PArte storiCA. 1. La Chiesa nella termino-
logia	biblica:	Qahal-Jaweh.	2.	La	Chiesa	nella	Antica	Alleanza:	la	
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promessa	e	la	creazione	del	popolo	di	Dio	-	il	popolo	di	Dio	nel-
la	terra	promessa	e	nel	messaggio	profetico.	3.	La	Chiesa	nel-
la	Nuova	Alleanza.	4.	La	riflessione	sulla	Chiesa	lungo	i	secoli:	
i	Padri	–	il	rapporto	Chiesaimpero	-	Chiesa	e	riforma	–	Concilio	
Vaticano i. 5. L’ecclesiologia del Vaticano ii. PArte sistemAtiCA. 1. il 
“Mistero”	della	Chiesa:	una	realtà	teandrica.	2.	I	laici	nel	popolo	
di	Dio:	Chiesa	e	tempo	intermedio.	3.	I	tratti	caratteristici	della	
Chiesa:	unità,	santità,	cattolicità,	apostolicità.	4.	Ministeri	e	cari-
smi	nella	Chiesa:	il	servizio	della	comunione.	5.	Il	Magistero	del-
la	Chiesa:	l’esercizio	dell’ufficio	profetico.	6.	Il	compito	perenne	
della	Chiesa:	missione	ed	evangelizzazione.

Testi: CAsAle u., Il mistero della Chiesa. Saggio di ecclesiologia,	LDC,	
Leumann	(TO)	1998;	semerAro M., Mistero, comunione e missione. Ma-
nuale di ecclesiologia,	EDB,	Bologna	1997;	Appunti	e	indicazioni	biblio-
grafiche	del	docente.

Mariologia
(3	ECTS	-	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Basilio	RinAudo

Obiettivi del corso: Scopo	del	 corso	 è	 di	 offrire	 una	 presen-
tazione	 sistematica	 e	 completa	 dei	 fondamenti	 biblici	 e	 dello	
sviluppo	storico	della	dottrina	mariana.	Verranno	approfonditi	i	
dogmi della Maternità divina, della Verginità perpetua, dell’im-
macolata Concezione e dell’Assunzione corporea in modo che la 
persona di Maria sia considerata nell’intera storia della salvezza 
come Colei che «riunisce e riverbera le esigenze supreme della 
fede»	(LG	65).
Argomenti del corso: 1.	La	fondazione	della	dottrina	mariana.	
2. Lo sviluppo della dottrina mariana. 3. i dogmi mariani della 
divina Maternità, della perpetua Verginità, dell’immacolata Con-
cezione e dell’Assunzione corporea in cielo. 4. Maria nel Concilio 
Vaticano ii. 5. il culto mariano.

Testi: ColzAni g., Maria. Mistero di grazia e di fede, San Paolo, Cinisel-
lo Balsamo 22000;	de Fiores s., Maria Madre di Gesù. Sintesi storico-
salvifica,	Dehoniane,	Bologna	1992;	Forte B., Maria la donna icona del 
mistero,	 Paoline,	Cinisello	Balsamo	1989;	hAuKe m., Introduzione alla 
Mariologia,	Eupress	FTL,	Lugano	2008;	söll g., Storia dei dogmi maria-
ni, LAS, Roma 1981.
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Ecumenismo
(3	ECTS	-	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Giovanni	OrlAndo

Argomenti del corso: PArte PrimA. 1. Storia del Movimento ecu-
menico. 2. Fondamenti teologici dell’ecumenismo. 3. Storia dei 
conflitti	e	delle	divisioni	all’interno	dell’unica	Chiesa.	4.	Le	diver-
se vie per salvaguardare o ristabilire l’unità dei cristiani seguite 
nel corso della storia. PArte seCondA.	Problemi	teologici	di	fondo	
e nodi dell’ecumenismo. 1. ecumenismo dottrinale. 2. il papato 
a servizio dell’unità della Chiesa. 3. La dottrina sul matrimonio e 
i matrimoni misti. Cristianesimo e dialogo interreligioso.

Testo: neuner P.,Teologia ecumenica, Queriniana, Brescia 2003
Testi consigliati: mAFFeis A., Il dialogo ecumenico,	Queriniana,	Brescia	2000;	
KAsPers w., Via dell’unità. Prospettive per l’ecumenismo, Queriniana, Brescia 
2006;	Cereti g., Per una ecclesiologia ecumenica,	EDB,	Bologna	2003.

Sacramenti in genere
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Nunzio	Conte

Argomenti del corso: i. L’andamento sacramentale della storia 
della salvezza. ii. La teologia sacramentale nella sua evoluzio-
ne	storica:	1.	Dal	mysterion al sacramentum:	la	concezione	della	
Chiesa	antica;	2.	Il	“De	sacramentis	in	genere”	nella	Scolastica;	
3.	La	posizione	dei	Riformatori;	4.	La	dottrina	dei	sacramenti	nel	
Magistero	della	Chiesa;	5.	Il	rinnovamento	della	teologia	sacra-
mentale.	III.	Temi	di	teologia	sacramentale:	1.	La	nozione	di	sa-
cramento	e	la	sua	applicazione;	2.	L’istituzione;	3.	Il	settenario;	
4.	La	struttura	del	sacramento;	5.	Il	ruolo	dei	ministri	e	il	compi-
to	dei	soggetti;	6.	La	causalità	sacramentale:	l’efficacia	ex opere 
operato, la grazia, il carattere.

Testo: Conte n., “Questo per voi il segno” (Lc 2,12). Sacramentaria gene-
rale, Coop. S.Tom., Messina 2004.
Testi consigliati: BoroBio d., Dalla celebrazione alla teologia: che cos’è 
un sacramento, in idem (ed.), La celebrazione della Chiesa. 1. Liturgia e 
sacramentaria fondamentale,	LDC,	Leumann	(TO)	1992,	373-563;	mAr-
sili S., I segni del mistero di Cristo. Teologia e liturgia dei sacramenti, ed. 
Liturgiche,	Roma	1987;	roCChettA C., Sacramentaria fondamentale. Dal 
“mysterion” al “sacramentum”,	Dehoniane,	Bologna	1990.
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Sacramenti: Eucaristia
(6	ECTS	-	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Nunzio	Conte

Argomenti del corso: 1.	Introduzione:	la	chiave	di	comprensio-
ne.	2.	 I	dati	biblici:	a.	 la	Cena	del	Signore;	b.	 la	Pasqua.	3.	La	
teologia	patristica.	4.	Il	Medioevo	e	la	Scolastica.	5.	La	riforma	
protestante e il Concilio di Trento. 6. Teologia post-tridentina. 7. 
Concilio Vaticano ii e Magistero post-conciliare. 8. Analisi teolo-
gico-liturgica	della	Messa:	a.	Riti	d’ingresso;	b.	Liturgia	della	Pa-
rola;	c.	Liturgia	eucaristica.	9.	Conclusione:	la	Messa,	presenza	
ecclesiale della Pasqua.

Testi: Conte n., Il pane della vita e il calice della salvezza. Teologia e pa-
storale dell’Eucaristia,	Coop.	S.Tom,	Messina	2006;	Ordinamento Gene-
rale del Messale Romano,	2004;	Introduzione al Lezionario, 21981.

Liturgia fondamentale
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Nunzio	Conte

Argomenti del corso: 1.	“Liturgia”:	etimologia	e	significato.	2.	
Lo	sviluppo	storico	teologico	delle	forme	liturgiche.	3.	La	natura	
teologica della liturgia. 4. L’Assemblea, soggetto della liturgia. 5. 
Gli elementi della liturgia. 6. Le dinamiche della preghiera litur-
gica. 7. Segni e simboli.

Testo: Conte n., Benedetto Dio che ci ha benedetti in Cristo. Liturgia ge-
nerale e fondamentale,	LDC,	Leumann	(TO)	1999.

Anno liturgico e Liturgia delle Ore
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Marcello	PAvone

Argomenti del corso: 1.	 Introduzione:	 a)	 L’espressione	 “Anno	
Liturgico”;	b)	il	tempo.	2.	La	Domenica:	Pasqua primordiale dei 
cristiani.	3.	Dalla	Pasqua	settimanale	alla	Pasqua	annuale:	il	Sa-
cro Triduo e il Tempo di Pasqua. 4. La Quaresima. 5. il natale e 
Tempo	di	Natale.	6.	L’Avvento.	7.	Il	Tempo	Ordinario.	8.	Il	culto	
della B. V. Maria e dei Santi nella cornice dell’Anno Liturgico. 9. 
La	Liturgia	delle	Ore:	a)	teologia;	b)	storia;	c)	spiritualità.	10.	Sin-
tesi teologico-liturgico-pastorale. 
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Testi: Messale Romano riformato a Norme dei Decreti del Concilio Ecume-
nico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI [CEI], editio Typica Altera, 
1983;	Norme generali per l’ordinamento dell’Anno liturgico e del calenda-
rio,	1969;	PAolo Vi, Costituzione Apostolica Laudis canticum, 1 novembre 
1970;	Principi e Norme per la Liturgia delle Ore.	Note	del	Docente.
Testi consigliati: rosso s., Il segno del tempo nella Liturgia. Anno litur-
gico e Liturgia delle Ore,	LDC,	Leumann	(TO) 2002; AdAm A., L’anno litur-
gico, celebrazione del mistero di Cristo. Storia, Teologia, Pastorale,	LDC,	
Leumann	(TO)	1987;	loPez mArtin	J.,	L’Anno liturgico. Storia e teologia, 
Paoline,	Cinisello	Balsamo	(MI)	1987;	rAFFA v., La Liturgia delle Ore. Pre-
sentazione storica, teologica e pastorale,	O.R.,	Milano	31990. 

Morale fondamentale e generale
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Marcello	mAzzeo

Argomenti del corso: A. Morale fondamentale.	1.	 Il	 fenomeno	
morale. 2. Lo statuto epistemologico della teologia morale. 3. 
excursus storico della ricerca teologico-morale. 4. Carattere 
dialogico	della	morale	cristiana:	“vocazione	e	risposta	in	Cristo”	
da parte del credente. B. Morale generale. 1. L’imperativo morale 
e	il	fine	ultimo	dell’esistenza.	2.	Gli	assoluti	etici	e	la	legge	mo-
rale.	3.	La	coscienza	umana.	4.	Strutture	dell’agire	morale:	atti,	
virtù,	opzione	fondamentale.	6.	Il	peccato:	mistero	e	responsa-
bilità. 7. il cammino di conversione.

Testi: Dispense	del	Docente.	ComPAgnoni	F.	–	PiAnA	G.	–	PriviterA S. (edd.), 
Nuovo Dizionario di Teologia Morale, Paoline, Cinisello Balsamo 41990.
Testi consigliati: ChiAvACCi e., Teologia Morale fondamentale, Cittadel-
la,	Assisi	2007;	goFFi	T.	–	PiAnA G. (edd.), Corso di Morale 1. Vita nuova 
in Cristo, Morale fondamentale e generale,	Queriniana,	Brescia	2004;	
günthör A., Chiamata e risposta. Morale generale: una nuova teologia 
morale,	San	Paolo,	Roma	1994;	PesChKe	K.H.,	Etica Cristiana. I. Fonda-
zione della Teologia Morale, Urbaniana University Press 31999.

Virtù in genere e virtù della religione
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Giuseppe	BuCCellAto

Argomenti del corso: 1.	La	cultura	odierna	di	fronte	al	tema	del-
le virtù. 2. La memoria storica sulle virtù come auditus fidei. 3. 
esposizione sistematica dell’attitudine religiosa e teologale del-
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la persona come intellectus fidei:	virtuosità	in	genere,	virtù	della	
religione,	fede,	speranza	e	carità,	la	pienezza	della	vita	teologale	
mediante i doni dello Spirito Santo.

Testi: FrAttAllone r., Religione, fede, speranza e carità virtù del cristiano, “La 
piena maturità in Cristo” (Ef 4,13),	LAS,	Roma	2003.	Dispense	del	Docente.
Testi consigliati: PiePer j., La luce delle virtù. Alla ricerca dell’immagi-
ne cristiana dell’uomo, San	Paolo,	Cinisello	Balsamo	(MI)	1999;	FrAttAl-
lone r., Eros e amore: le dimensioni morali. La teologia morale fonda-
mentale e generale alla luce dell’agape, in russo g. (ed.), Deus caritas 
est. Riflessioni sull’Enciclica di Benedetto XVI,	Coop.S.Tom	 -	ElleDiCi,	
Messina	-	Leumann	(TO)	2006,	55-73;	FrAttAllone r., Il dinamismo fede-
speranza nella “Spe salvi”, in russo g. (ed.), La speranza: attesa di un 
eterno già donato. Commenti all’Enciclica “Spe salvi” di Benedetto XVI, 
Coop.S.Tom	-	ElleDiCi,	Messina	-	Leumann	(TO)	2008,	35-56;	AltoBelli 
r. – PriviterA S. (edd.), Speranza umana e speranza escatologica, San 
Paolo,	Cinisello	Balsamo	(MI)	2004;	FrAttAllone R., Il presbitero “prae-
ses caritatis”, in “itinerarium” 17 (2009) 43, 35-51.

Morale familiare, matrimoniale e sessuale
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giovanni	Russo

Argomenti del corso: 1.	Dimensioni	storiche.	2.	Aspetti	biome-
dici. 3. Fondamenti biblici. 4. Quadro sistematico. 5. Problema-
tiche particolari. 

Testo: russo g., Evangelium amoris. Corso di morale familiare e sessua-
le, Coop.S.Tom, Messina 2007.
Testi consigliati e documenti della Chiesa: Si	veda	bibliografia	finale	
del testo Evangelium amoris.

Diritto canonico I: Norme generali del CJC
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Gianfranco	Centorrino

Argomenti del corso: 1. il diritto nella realtà umana e nella vita 
della	 Chiesa.	 2.	 Il	 libro	 primo	 del	 C.J.C.:	 norme	 generali,	 CC.	
1-203.

Testo: Codice di Diritto Canonico.
Testo consigliato: AA.vv., Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. 1, PUL, 
Roma 21990.
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Diritto Canonico III: Libri III, IV, V del CJC
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giuseppe	Noto

Argomenti del corso: La	 funzione	 di	 insegnare	 della	 Chiesa.	
Tutti	 i	membri	 del	 popolo	 di	Dio	 sono	 chiamati	 ad	 adempiere	
alla missione di tutta la Chiesa. Analisi delle particolarità della 
missione	dei	laici,	chierici	e	consacrati.	La	funzione	di	insegnare	
nella	Chiesa	(libro	III).	Aspetti	giuridici	della	funzione	di	insegna-
re	della	Chiesa.	2.	La	funzione	di	santificare	della	Chiesa,	Culto	
pubblico	e	culto	privato	nella	Chiesa;	autorità	competente	a	re-
golare	il	culto	pubblico;	Il	sacramento	del	matrimonio:	finalità	e	
proprietà essenziali del matrimonio, la preparazione al matrimo-
nio,	gli	 impedimenti,	 i	vizi	del	consenso,	 la	 forma	canonica	or-
dinaria e straordinaria, il matrimonio misto, lo scioglimento del 
vincolo, la convalida. 3. i beni temporali della Chiesa.

Testi: Codice di Diritto Canonico;	 AA.VV.,	 Il	 diritto nel mistero della 
Chiesa, vol.	2,	PUL,	Roma	1990;	ChiAPPettA l., Il Codice di diritto canoni-
co: commento giuridico pastorale,	II,	EDB,	Roma,	1996;	gruPPo itAliAno 
doCenti di diritto CAnoniCo (ed.), La funzione di insegnare della Chiesa, 
Glossa,	Milano,	1994;	gruPPo itAliAno doCenti di diritto CAnoniCo (ed.), La 
funzione di santificare della Chiesa,	Glossa,	Milano,	1995.	Riferimenti	
bibliografici	del	Docente.

Patrologia
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Emanuele	Di sAnto

Argomenti del corso: 1.	Questioni	introduttive:	terminologia,	limiti	
cronologici,	fonti,	bibliografia,	attualità	dei	Padri	per	lo	studio	della	
Teologia. 2. i Padri Apostolici. 3. Gli Apologisti del ii secolo. 4. La let-
teratura	gnostica	e	la	teologia	di	Ireneo.	5.	La	Scuola	alessandrina:	
Clemente	e	Origene.	6.	Gli	inizi	della	Patristica	latina:	Minucio	Feli-
ce, Tertulliano, Cipriano. 7. La svolta costantiniana e la teologia del-
la	storia	di	Lattanzio	e	Eusebio.	8.	La	controversia	ariana	e	l’Orien-
te:	Atanasio	e	i	Padri	Cappadoci.	9.	I	Padri	latini	del	secolo	d’oro:	
ilario, Ambrogio, Girolamo, Agostino. 10. Giovanni Crisostomo e la 
scuola	esegetica	antiochena.	11.	Temi	specifici:	letteratura	martiria-
le	e	ascetica,	testi	apocrifi	e	letteratura	canonica.

Testi: quAsten j., Patrologia,	voll.	1-3,	Marietti,	Casale	Monferrato	(AL)	
1980-1981;	Peters g., I Padri della Chiesa, voll. 1-2, Borla, Roma 1989-
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1991;	simonetti m. – PrinzivAlli e., Storia della letteratura cristiana antica, 
Dehoniane,	Bologna	2010;	CAttAneo e. – de simone g. – dell’osso C. – 
longoBArdo l., Patres Ecclesiae. Una introduzione alla teologia dei Padri 
della Chiesa,	Il	Pozzo	di	Giacobbe,	Trapani	2008;	FiedrowiCz m., Teologia 
dei Padri della Chiesa. Fondamenti dell’antica riflessione cristiana sulla 
fede,	Queriniana,	Brescia	2010.	Testi	antologici	a	cura	del	Docente.

Storia della Chiesa antica e archeologia cristiana
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Paolo	terrAnA

Argomenti del corso: 1. La chiesa apostolica e subapostolica. 
2.	La	diffusione	del	Cristianesimo.	3.	Gli	inizi	del	dogma	e	dei	sa-
cramenti.	4.	L’incontro	col	mondo	greco-romano:	integrazione	e	
persecuzione. 5. L’organizzazione interna della Chiesa. 6. nasci-
ta e sviluppo del primato romano. 7. L’epoca dei grandi Concilii. 
8.	La	formazione	della	Chiesa	imperiale.	9.	L’avvento	dei	popoli	
germanici.	10.	Le	Chiese	d’Oriente	e	d’Occidente	tra	tardo	anti-
co ed alto medioevo.

Testo: terrAnA P., Lineamenti di storia della Chiesa antica, Coop.S.Tom., 
Messina 2005. 
Testi consigliati: FrAnK K.s., Manuale di storia della chiesa antica, Li-
breria	 Editrice	Vaticana,	Roma	2000;	rogier j. – AuBert r. – Knowles 
m.d. (edd.), Nuova storia della chiesa,	vol.	I.,	Marietti,	Torino	1970;	jedin 
h. (ed.), Storia della chiesa,	voll.	I-III,	Jaca	Book,	Milano	1977-1978;	mA-
Yeur j.m.Ch. – Pietri l. – vAuChez A. – venArd m. (edd.), Histoire du Chri-
stianisme,	vol.	II,	Desclée,	Paris	1995.	

Storia della Chiesa medievale: 600-1500
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Benedetto	liPAri

Argomenti del corso: 1. Concetto di visione e caratteri del Me-
dioevo. 2. La conversione dei popoli germanici. 3. La Chiesa nel 
periodo	 di	 trapasso	 fino	 al	 quinisesto.	 4.	 La	 Chiesa	 d’Oriente	
e vicende iconoclaste. 5. La Chiesa romana e i longobardi. 6. 
L’ascesa	dei	carolingi.	7.	Origine	ed	indole	dello	Stato	Pontificio.	
8.	La	vita	della	Chiesa	latina	e	le	sue	forme	organizzative	tra	700	
-	1200.	9.	Il	monachesimo	medievale.	10.	Lo	scisma	d’Oriente.	
11.	La	riforma	gregoriana.	12.	Le	crociate.	13.	La	supremazia	del	
papato in un regime di cristianità. 14. La lotta con gli imperatori 
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svevi e Filippo il bello. 15. Passaggio dal Medioevo all’Umanesi-
mo e Rinascimento.

Testi: FrAnzen A., Breve storia della Chiesa,	Queriniana,	Brescia	1970;	
erBA A.M., Storia della Chiesa,	 LDC,	 Leumann	 (TO)	1989;	rogier L.	 J.	
–	roger	A.	–	Knowles	M.D.,	Nuova storia della Chiesa, Marietti, Torino 
1970;	BihlmAYer K.	–	tueChle H., Storia della Chiesa, Morcelliana, Bre-
scia	1961;	jedin H., Storia della Chiesa, voll. I-V,	Jaca	Book,	Milano	1977-
78;	torresAni A., Storia della Chiesa,	Ares,	Milano	2000;	gregorio P., La 
Chiesa nell’Europa medievale,	Portalupi,	Casale	Monferrato	(AL)	2003;	
mezzAdri L., Storia della Chiesa tra medioevo ed epoca moderna. Dalla 
crisi della cristianità alle riforme (1294-1492), vol. I, Centro Liturgico Vin-
cenziano, Roma 2001.

Storia della Chiesa moderna
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Cesare	Di Pietro

Argomenti del corso: 1. Caratterizzazione generale dell’evo 
moderno.	2.	L’espansione	missionaria	della	Chiesa.	3.	Le	rifor-
me	cattoliche.	4.	Le	riforme	protestanti.	5.	Il	Concilio	di	Tren-
to.	6.	Il	grande	disciplinamento:	organi	della	difesa	dottrinale	
e	strumenti	per	l’animazione	spirituale.	7.	I	difficili	rapporti	tra	
scienza	e	fede:	il	caso	Galileo.	8.	L’Europa	delle	guerre	di	reli-
gione. 9. La Chiesa nel sei-settecento tra devotio moderna e 
missioni popolari. 10. Le origini e gli sviluppi del giansenismo. 
Il	quietismo.	11.	I	difficili	rapporti	tra	Chiesa	e	Stato:	gallicane-
simo,	giurisdizionalismo,	febronianesimo	e	giuseppinismo.	12.	
La	Chiesa	e	l’illuminismo.	13.	Confessioni	cristiane	e	altre	re-
ligioni.

Testo: mezzAdri l. – vismArA P., La Chiesa tra Rinascimento e Illumini-
smo, Città nuova, Roma, 2006.
Testi consigliati: ComBY j., Per leggere la Storia della Chiesa, ii, Borla, 
Roma,	1996; jedin h. (ed), Storia della Chiesa,	VI-VII,	 Jaca	Book,	Mi-
lano, 31994;	lortz j., Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle 
idee, ii, Paoline, Milano, 51992;	mArtinA g., Storia della Chiesa. L’età 
della Riforma, i, Morcelliana, Brescia, 41993;	mArtinA g., Storia della 
Chiesa. L’età dell’assolutismo, ii, Morcelliana, Brescia, 41994;	mezzAdri 
l., Storia della Chiesa tra medioevo ed epoca moderna, 3 voll., Centro 
Liturgico	Vincenziano,	Roma,	2001;	Rogier l.j. – AuBert r. – Knowles 
m.d. (edd.), Nuova Storia della Chiesa, iii-iV, Marietti, Genova-Milano, 
21976.
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Storia della Chiesa contemporanea
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Cesare	Di Pietro

Argomenti del corso: 1. La Rivoluzione Francese e le sue conse-
guenze. 2. Cattolicesimo, intransigenza e liberalismo. 3. Chiesa 
e	Stato:	il	separatismo.	4.	Aspetti	della	vita	cristiana	nel	XIX	se-
colo.	5.	Chiesa	e	società:	il	Sillabo.	6.	Il	Concilio	Vaticano	I.	7.	La	
Questione Romana. 8. La Chiesa e la Questione sociale. 9. il mo-
dernismo.	10.	La	Chiesa	di	fronte	ai	totalitarismi	e	ai	due	conflitti	
mondiali. 11. L’evoluzione della vita della Chiesa nei decenni che 
prepararono il Vaticano ii. 12. il Concilio Vaticano ii. 13. il post-
Concilio:	rinnovamento	e	crisi.

Testi: mArtinA g., Storia della Chiesa. L’età del liberalismo, iii, Morcellia-
na,	Brescia,	1995;	mArtinA g., Storia della Chiesa. L’età contemporanea, 
iV, Morcelliana, Brescia, 1995. 
Testi consigliati: ComBY j., Per leggere la Storia della Chiesa, ii, Bor-
la,	Roma,	1996; jedin h., ed., Storia della Chiesa,	VIII/1-X,	Jaca	Book,	
Milano, 21993;	lortz j., Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle 
idee, ii, edizioni Paoline, Milano, 51992;	rogier l.j. - AuBert r. - Knowles 
m.d., ed., Nuova Storia della Chiesa,	V/1-V/2,	Marietti,	Genova-Mila-
no, 21979. 

Catechetica generale
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Marcello	sCArPA

Argomenti del corso: 1. inquadramento generale del Corso. 2. 
Fonti,	contenuti	e	dimensioni	della	catechesi.	3.	Il	Direttorio	Ge-
nerale per la Catechesi. 4. il Catechismo della Chiesa Cattolica. 
5. La catechesi nel quadro generale della Pastorale della Chiesa. 
6. Prospettive per la catechesi in italia. 7. Conclusioni. 

Testi: Dispense	del	Docente; CongregAzione Per il Clero, Direttorio Gene-
rale per la Catechesi,	Libreria	Editrice	Vaticana,	Città	del	Vaticano	1997;	
Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria editrice Vaticana, Città del 
Vaticano	1992;	AlBeriCh e., La Catechesi oggi. Saggio di catechetica fon-
damentale,	Elledici,	Leumann	(TO)	2001.
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Teologia spirituale
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Marco	d’Arrigo

Argomenti del corso: 1. Parte storica:	l’esPerienzA sPirituAle se-
condo la Scrittura e lungo la tradizione cristiana. 2. Parte siste-
matica: a) la vitA sPirituAle	come	Mistero	Trinitario	manifestato	
nella	vita	della	Chiesa	e	dei	singoli	cristiani;	b)	la	Persona	Uma-
na, soggetto della vita spirituale, chiamata ad un cammino di 
perfezione	nella	Comunità	e	nel	mondo,	con	l’aiuto	della	grazia	
divina	e	nella	lotta	contro	il	male;	c)	l’Alleanza	Nuova	instaura-
ta	tra	Dio	e	la	Comunità	si	realizza	attraverso	l’esperienza	della	
Preghiera,	dell’Ascesi	e	della	Testimonianza	nel	mondo;	d)	la	vita	
spirituale come esperienza di progresso e sviluppo mediante 
l’arte	del	discernimento,	della	direzione	spirituale;	c)	l’esperien-
za della mistica. 3. Parte espistemologica:	definizione,	natura	e	
scopo della teologiA sPirituAle.

Testi: BernArd C. A., Teologia spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI)	2002;	Borriello l. (ed.), Nuovo Dizionario di Spiritualità, Libreria 
Editrice	Vaticana,	Città	del	Vaticano	2003;	de Fiores s. – goFFi t. (edd.), 
Nuovo dizionario di spiritualità, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 61994.

Pastorale delle confessioni
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Raimondo	FrAttAllone

Argomenti del corso: 1. il sacramento della penitenza oggi tra 
eclissi e riscoperta. 2. La Chiesa proclama e celebra il Vangelo 
del perdono divino nell’evento sacramentale. 3. La tipologia dei 
penitenti. 

Testi: FrAttAllone R., Il dono del perdono. Prospettiva pastorale celebra-
tiva. “Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato” (Lc 
7,47),	Coop.S.Tom	–	ElleDiCi,	Messina-Leumann	(TO)	2010.	
Testi consigliati: Cei, Rito della penitenza,	CEI,	Roma	1974; Cei, Diretto-
rio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia,	CEI,	Roma	1993;	FrAttAl-
lone R., Pastorale del sacramento della penitenza,	LDC,	Leumann	(TO)	
1995;	FrAttAllone r., Direzione spirituale. Un cammino verso la pienezza 
della vita in Cristo,	LAS,	Roma	2006;	gAtti g., Confessare oggi. Un ma-
nuale per i confessori,	LDC,	Leumann	(TO)	1999;	nouwen	H.J.M.,	Viaggio 
spirituale per l’uomo contemporaneo. I tre movimenti della vita spiritua-
le, Queriniana, Brescia 31983;	nouwen	H.J.M.,	L’abbraccio benedicente. 
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Meditazione sul ritorno del figlio prodigo, Queriniana, Brescia 31995;	
Conte n., Lasciatevi riconciliare con Dio. Il sacramento della Penitenza e 
della Riconciliazione,	Coop.S.Tom.,	Messina	2001;	PontiFiCiA Commissio-
ne BiBliCA, Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano (11 maggio 
2008),	Libreria	Editrice	Vaticana,	Città	del	Vaticano	2008;	Commissione 
teologiCA internAzionAle, Memoria e riconciliazione: la chiesa e le colpe 
del passato	(7	marzo	2000);	CongregAzione Per il Culto divino e lA disCi-
PlinA dei sACrAmenti, L’integrità del sacramento della penitenza (20 mar-
zo	2000),	in	EV	19,	88-100;	Commissione teologiCA internAzionAle, Comu-
nione e servizio. La persona umana creata a immagine di Dio (23 luglio 
2004), in eV 22, 2870-2964.

Teologia della vita consacrata
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Egidio	PAlumBo

Obiettivi del corso: il Corso, ponendosi in una prospettiva di 
reciprocità tra carismi e ministeri, e in un’ottica di ricerca inter-
disciplinare, presenta una lettura teologico-spirituale della Vita 
Consacrata	come	una	delle	forme	pubbliche	di	vita	cristiana	nel-
la Chiesa. inoltre, ne evidenzia il vissuto esperienziale umano e 
teologale.
Argomenti del corso: L’orizzonte ermeneutiCo: l’ecclesiologia di 
comunione. 2. il CArismA:	 la	 Vita	 Consacrata	 come	 presenza	
teologale;	la	storia	della	Vita	Consacrata;	il	carisma	dei	fonda-
tori;	la	laicità	della	Vita	Consacrata;	altre	categorie	teologiche	
fondamentali	della	Vita	Consacrata:	consacrazione,	cristocen-
trismo,	ecclesialità,	segno	escatologico-profetico.	3.	lA Koino-
niA:	 teologia	della	 vita	 fraterna	 in	comunità.	4.	lA diAConiA:	 la	
missione della Vita Consacrata. 5. l’AntroPologiA:	la	Vita	Con-
sacrata	come	cammino	di	umanità;	itinerari	pedagogici	per	la	
formazione;	 la	donna	consacrata	e	 il	“genio”	femminile.	6.	LA 
liturgiA:	commento	mistagogico	al	Rito	della	Professione	Reli-
giosa.

Testi: Dispense	del	Docente.	gArCíA PAredes j.C.r., Teologia della vita 
religiosa, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2004.
Testi consigliati: mAniCArdi l, La vita religiosa: radici e futuro,	EDB,	Bo-
logna	2012;	lAvigne J.-C.,	Perché abbiano la vita in abbondanza. La vita 
religiosa,	Qiqajon,	Magnano	(BI)	2011.
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Seminario di Teologia
Il Movimento liturgico e i suoi protagonisti
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Nunzio	Conte

Argomento del seminario: La	riforma	liturgica	del	Concilio	Vati-
cano	II	è	considerata	a	ragione	quale	logica	conseguenza	e	frutto	
maturo degli orientamenti teologico-pastorali maturati nel cor-
so dei decenni precedenti nell’ambito del Movimento Liturgico. 
Con	l’attuazione	della	riforma	generale	della	liturgica,	voluta	dal	
Concilio, la spinta innovativa, che ha caratterizzato il Movimento 
liturgico, non si è esaurita. Si può ben dire che stiamo vivendo 
ancora oggi una nuova stagione segnata dallo spirito che ha ani-
mato il Movimento Liturgico.
il Seminario si propone di investigare sugli orientamenti teo-
logico-pastorali del Movimento Liturgico, mediante lo studio 
dell’opera e del pensiero dei suoi maggiori esponenti. 

Testi: Botte B., Le mouvement liturgique. Temoignage et souvenirs,	De-
sclée,	Paris	1973,	traduzione	 italiana:	 Il movimento liturgico. Testimo-
nianza e ricordi,	Effatà,	Lego-lavis	(TN)	2009;	Angelini g., Il movimento 
liturgico: rilettura critica di istanze, orientamenti e problemi, in AA.vv., 
Riforma liturgica: tra passato e futuro. Atti della XIII Settimana di stu-
dio dell’APL,	Marietti,	Casale	Monferrato	(AL)	1985,	11-29;	Brovelli F., 
Storia del movimento liturgico nel nostro secolo: dati, attese e linee di 
approfondimento,	 in	EL	99	(1985)3,	217-238;	 idem, Liturgia: temi e au-
tori. Saggio di studio sul movimento liturgico, edizioni Liturgiche, Roma 
1990;	AA.vv., Assisi 1956-1986: Il movimento liturgico tra riforma conci-
liare e attese del popolo di Dio,	Cittadella,	Assisi	1987;	FederiCi t., Date 
principali del movimento liturgico italiano,	 in	RL	51	 (1964)3,	379-397;	
neunheuser B., Il movimento liturgico: panorama storico e lineamenti te-
ologici, in Anàmnesis,	1,	11-30;	idem, Movimento liturgico,	in	NDL	904-
918;	rousseAu o., Storia del movimento liturgico. Lineamenti storici dagli 
inizi del XIX secolo a oggi, Paoline, Roma 1961.

Seminario di Teologia 
Progetti e tentativi di riforme cattoliche tra il XV e il XVI secolo
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Cesare	di Pietro

Argomento del seminario: nel contesto della rinnovata vivaci-
tà culturale ed ecclesiale dell’umanesimo e del rinascimento, a 
fronte	di	un	vistoso	decadimento	morale	e	strutturale	della	Curia	
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Romana e di ampi settori della Chiesa del tempo, cospicue per-
sonalità	e	uomini	“nuovi”	 formularono	e,	 in	parte,	 realizzarono	
numerosi	progetti	di	riforma	che	costituirono	i	prodromi	del	rin-
novamento attuato dal Concilio di Trento. il seminario si propone 
di introdurre gli studenti all’esame di alcuni di tali progetti, avan-
zati sia dal basso sia dai vertici della Chiesa quale insopprimibile 
esigenza di una Ecclesia semper reformanda.

Testi: Oltre	alle	 fonti	 e	ai	 testi	 che	saranno	citati	durante	 il	 semina-
rio,	 l’argomento	 può	 essere	 approfondito	 dallo	 studio	 delle	 seguenti	
opere:	CongAr Y., Vrai et fausse réforme dans l’Eglise,	Paris	1968;	trad.	
italiana, Vera e falsa riforma della Chiesa,	Jaca	Book,	Milano	21994;	je-
din h., Riforma Cattolica o Controriforma?, Morcelliana, Brescia 51995;	
mArCoCChi m., La Riforma Cattolica. Documenti e testimonianze, 2 voll., 
Morcelliana,	Brescia	1967;	mezzAdri l., Storia della Chiesa tra medioevo 
ed epoca moderna,	3	voll.,	Centro	Liturgico	Vincenziano,	Roma	2001;	
Xeres s., Una Chiesa da riformare,	Qiqajon,	Magnano	(BI)	2009.

3. SECONDO CICLO DI TEOLOGIA

Epistemologia catechetica
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giuseppe	RutA

Obiettivi del corso: il Corso introduce all’insieme del curricolo 
di	specializzazione	in	scienze	catechetiche.	Intende	porre	le	fon-
damenta	della	scientificità	della	catechetica,	in	quanto	scienza	
autonoma. Abilita alla mentalità della ricerca.
Argomenti del corso: Introduzione: Il	problema	della	scientifici-
tà	della	Catechetica.	Distinzioni	previe	–	PArte PrimA:	La	storia.	
Origine,	sviluppo	e	situazione	attuale.	1.	Ieri. Momenti di storia 
della Catechetica. 2. Oggi. La Catechetica nella situazione attua-
le - PArte seCondA:	L’analisi.	Fonti	e	matrici,	modelli	e	paradigmi.	
3. La bussola.	Prima	fonte	della	Catechetica:	il	Magistero.	4.	La 
mappa.	Seconda	fonte	della	Catechetica:	la	prassi	e	i	movimen-
ti catechistici. 5. L’orsa maggiore. Matrici	della	Catechetica:	 le	
scienze teologiche. 6. L’orsa minore. Matrici	della	Catechetica:	
le scienze dell’educazione. 7. La “via lattea”. Matrici della Cate-
chetica:	le	scienze	della	comunicazione.	8.	Elaborazione	teorica	
della	catechesi:	“modelli”	e	“paradigmi”	-	PArte terzA:	Il	sistema.	
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9.	Scientificità	della	Catechetica.	10.	La	ricerca	catechetica.	11.	
Il	Catecheta:	identità,	competenze	e	formazione.

Testo: rutA G., Catechetica come scienza,	Coop.S.Tom.	–	ElleDi-
Ci,	Messina	-	Leumann	(TO)	2010.
Testi consigliati: CiArdellA	P.	–	montAn A. (edd.), Le scienze te-
ologiche in Italia a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II. Storia, 
impostazioni metodologiche, prospettive,	ElleDiCi,	Leumann	(TO)	
2011;	gevAert	J.,	Studiare catechetica a cura di montisCi U., LAS, 
Roma	2009;	romAno A. (ed.), Catechesi e Catechetica per la fe-
deltà a Dio e all’uomo. Studi in memoria del prof. Giovanni Cravot-
ta, Coop.S.Tom., Messina 2008.

Teologia pastorale
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Francesco	Di nAtAle

Argomenti del corso: 1.	Descrizione	 del	 significato	 del	 termine	
“Pastorale” e il Magistero Pastorale del Concilio Vaticano ii. 2. L’im-
magine pastorale nella Sacra Scrittura. 3. L’azione pastorale della 
Chiesa	nella	storia:	a)	La	comunità	cristiana	nella	Chiesa	apostolica	
e	subapostolica:	I-III	secolo;	b)	Il catecumenato;	c)	L’epoca	dei	Padri	
della	Chiesa	dal	IV	al	VII	secolo;	d)	Il	Medioevo	(V-XV	secolo);	e)	La	
Riforma	protestante,	il	Concilio	di	Trento	e	la	controriforma	(secoli	
XVI-XVII);	f)	Dal	secolo	dei	lumi	al	Vaticano	I	(XVIII-XIX	secolo);	g)	Il	
secolo ventesimo. 4. La teologia pastorale come disciplina teologi-
ca:	a)	Le	origini	(XVIII	secolo);	b)	Lo	sviluppo	(XIX-XX	secolo);	c)	Vi-
sione	sintetica:	lo	statuto	epistemologico	della	Teologia	Pastorale.

Testi: di nAtAle F., Guidasti come un gregge il tuo popolo (Sal 77,21). Ele-
menti di teologia pastorale in prospettiva storica,	Coop.S.Tom	–	ElleDi-
Ci,	Messina	–	Leumann	(TO)	2010.
Testi consigliati: FAlliCo A., Pedagogia Pastorale. Questa sconosciuta, 
Chiesa-Mondo,	Catania	2000;	midAli m., Teologia pratica. Cammino sto-
rico di un riflessione fondante e scientifica, 4 voll., LAS, Roma 2005.

Teologia della catechesi
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Antonino	RomAno

Obiettivi del corso: 1. Abilitare all’Analitica teologico-cateche-
tica. 2. Strutturare percorsi di apprendimento nell’ambito del-
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la Metodologia della ricerca catechetica, attraverso didattiche 
avanzate e multimediali.
Argomenti del corso: 1. introduzione generale alla Teologia del-
la	catechesi:	a)	Fondamenti	epistemologici,	rapporti	 interdisci-
plinari,	e	compiti	della	disciplina;	b)	Excursus	storico-comparato	
dei problemi teologico-catechetici. 2. Analitica teologico-cate-
chetica: a) Analisi del Magistero catechetico dal 1900 ad oggi 
(con	particolare	attenzione	al	contesto	italiano	ed	europeo);	b)	
Saggi	di	analisi	comparata	delle	fonti	teologiche	della	catechesi	
(testi	catechistici;	contesti	e	percorsi	storici);	c)	Saggi	di	ana-
lisi delle principali teorie contemporanee di teologia della ca-
techesi.	3.	Metodologia	della	ricerca	catechetica:	a)	Modelli	di	
evangelizzazione	e	percorsi	teorico-pratici	di	catechesi	oggi;	b)	
La	 catechesi,	 processo	 formativo	 progettato	 per	 l’identità	 cri-
stiana	cattolica	(processi	differenziali	kerigmatico-liturgici,	koi-
noniaco-diaconali);	 c)	 Nuovi	 modelli	 teologico-catechetici	 per	
stabilire	tappe	e	momenti	del	processo	di	evangelizzazione;	d)	
Strutturazione di modelli catechetici inter-ecclesiali ed ecume-
nici:	processi	catechetici	nelle	Chiese	locali	ed	in	particolare	in	
quella italiana.

Testi: romAno A., Teologia della catechesi, Pro-manuscripto, Messina 
2009;	nosengo g., L’arte educativa di Gesù, a cura di dAl lAgo o., el-
leDiCi,	Leumann	(TO)	2006;	CongregAzione Per il Clero, Direttorio Ge-
nerale per la Catechesi, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 
1997. Altri testi magisteriali obbligatori saranno indicati nel corso del-
le lezioni.
Un testo obbligatorio (a scelta) per ogni settore di studio: 1. Analiti-
ca catechetica:	AlBeriCh e. – derroitte h. – vAllABArAj	J.,	Les Fondamen-
taux de la catÉchèse,	Lumen	Vitae	–	Novalis,	Bruxelles	2006;	AlBeriCh 
e., La catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale,	 ElleDiCi,	
Leumann	 (TO)	 2001;	groPPo g., Teologia dell’educazione, LAS, Roma 
1991;	Fossion A., La catéchèse dans le champ de la communication. Ses 
enjeux pour l’inculturation de la foi,	Cerf,	Paris	1990;	trenti z., Educare 
alla fede. Saggio di pedagogia religiosa,	ElleDiCi,	Leumann	(TO)	2000.	
2. Metodologia della ricerca catechetica:	 zuPPA P. (ed.), La cateche-
si: eco della Parola e interprete della speranza, Urbaniana University 
Press,	Roma	2007;	BiAnCArdi g. (ed.), Pluralità di linguaggi e cammino 
di fede,	ElleDiCi,	Leumann	(TO)	2008;	romAno A. (ed.), Guidati dalla Pa-
rola nei luoghi della vita. La catechesi tra Rivelazione e segni dei tempi, 
Coop.S.Tom., Messina 2009.
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Antropologia catechetica
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Antonino	RomAno

Obiettivi del corso: 1. introdurre alle questioni epistemologi-
che,	fondamentali	e	sperimentali	dell’Antropologia	catechetica.	
2. Abilitare alle competenze nell’analisi antropologico-catecheti-
ca. 3. esercitarsi nella metodologia della ricerca antropologico-
catechetica con approccio teologico-empirico e sperimentale. 

Argomenti del corso: 1. introduzione generale all’Antropologia 
catechetica:	Fondamenti	epistemologici	e	compiti	della	discipli-
na;	 inquadramento	storico	delle	 teorie	antropologico-cateche-
tiche.	2.	 L’Analisi	 antropologico-catechetica:	 analisi	 delle	 fonti	
(rivelate,	 storico-tradizionali,	 magisteriali,	 catechistiche,	 ecc.);	
analisi	delle	prassi	catechistiche	e	dei	processi	di	trasformazio-
ne	catechistico-culturale;	analisi	delle	principali	questioni	antro-
pologico-catechetiche (culture e linguaggi nella comunicazione 
catechistica;	i	soggetti	ecclesiali	nei	processi	di	trasformazione	
culturale;	l’esperienza	religiosa	nella	costruzione	dell’identità	di	
fede;	la	catechesi	ecumenica	per	il	dialogo	interreligioso,	ecc.);	
analisi	dell’interazione	sistemica	tra	processi	formativi	intercul-
turali	e	processi	catechistici	planetari;	analisi	dei	nuovi	scenari	
della catechesi nel campo della comunicazione digitale e tra le 
culture cibernetiche. 3. Metodologia della ricerca antropologi-
co-catechetica:	a)	Laboratorio I. La costruzione degli strumenti 
di	ricerca;	b)	Laboratorio II. i campi dell’osservazione antropolo-
gico-catechetica.

Tre testi obbligatori a scelta tra i seguenti per l’approfondimento 
monografico: BACq P. – theoBAld C. (edd.), Passeurs d’Evangiles: autour 
d’une pastorale d’engendrement,	Lumen	Vitae	–	Novalis	–	Editions	de	
l’Atelier/Editions	Ouvrières,	Bruxelles	–	Québec	–	Paris,	Currò S., Dire 
Dio deponendo le pietre. Sul linguaggio religioso, Pazzini, Villa Verucchio 
(PN)	 2008;	genre e., Con quale autorità? Ripensare la catechesi nel-
la postmodernità,	Claudiana,	Torino	2008;	gevAert j., Il dialogo difficile: 
problemi dell’uomo e catechesi,	ElleDiCi,	Leumann	2005;	roldán v., Il 
rinnovamento carismatico cattolico. Uno studio comparativo Argentina-
Italia,	FrancoAngeli,	Milano	2009;	roY o., La sainte ignorance. Le temps 
de la religion sans culture,	Du	Seuil,	Paris	2008;	trenti z. (ed.), Il lin-
guaggio nell’educazione religiosa. La parola alla fede,	ElleDiCi,	Leumann	
(TO)	2008.	Per la parte sperimentale: testi e documenti saranno scelti 
in	accordo	con	il	Docente.
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Sociologia della religione
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Giovanni	lo grAnde

Argomenti del corso: 1. Lo scenario delle religioni nel nostro 
tempo.	2.	Obiettivi	del	 corso	e	problemi	epistemologici.	3.	 Le	
teorie interpretative della nascita e dello sviluppo delle religioni. 
4.	La	religione	come	fattore	di	innovazione	e	cambio	sociale.	5.	
L’istituzionalizzazione dell’esperienza religiosa. 6. Formazione e 
trasmissione	della	cultura	religiosa.	7.	Metamorfosi	del	sacro	in	
una società industrializzata. 8. Pluridimensionalità e indicatori 
dell’esperienza	religiosa:	le	credenze,	la	pratica,	l’appartenenza,	
l’etica	e	le	scelte	politiche.	9.	La	religiosità	popolare.	10.	Il	futuro	
delle religioni.

Testo: BAjzeK j. - milAnesi g., Sociologia della religione,	LDC,	Leumann	
(TO)	2006.
Testi consigliati: ACquAvivA s. s. - PACe e., Sociologia delle religioni, 
Roma,	NIS	1992;	lo grAnde g. - romeo u. – urso g. (edd.), Giovani in pro-
spettiva. Vissuto del tempo e religiosità in Sicilia, Coop. S. Tom., Messi-
na	2001;	RomAnelli m. m., Il fenomeno religioso. Manuale di sociologia 
della religione,	Dehoniane,	Bologna	2002.

Liturgia e catechesi
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Nunzio	Conte

Argomenti del corso: 1.	La	Liturgia	e	la	Catechesi	in	dialogo:	a.	
le	ragioni	del	dialogo;	b.	natura,	autonomia,	connessioni.	2.	L’an-
nuncio	per	 la	fede.	I	dati	della	Rivelazione:	Antico	e	Nuovo	Te-
stamento	con	particolare	riferimento	alla	predicazione	apostlica	
(cf.	Atti degli Apostoli).	3.	I	dati	della	storia	della	Chiesa:	da	un	
profondo	e	fecondo	dialogo	(catecumenato)	ad	una	accentuata	
separazione (Scolastica) alla ripresa del dialogo (Concilio Vati-
cano	II).	4.	Riflessioni	e	orientamenti	teologici	e	magisteriali	nel	
post-Concilio. 5. Conclusioni teologico-pastorali.

Testo: Conte n., Andate, ammaestrate e battezzate tutte le genti. Cate-
chesi e liturgia, Coop.S.Tom., Messina 2006.

C7

C10



80

Pedagogia dei contesti educativi
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.ssa	Velleda	BolognAri

Argomenti del corso: 1.	 L’intercultura	 e	 l’integrazione:	 studi	
pedagogici	e	contesti	di	formazione.	2.	L’emergenza	educativa,	
quali	le	sfide	per	la	pedagogia.	

Testi: BolognAri v., Intercultura, Paideia per una nuova era, Pensa Multi-
media,	Lecce	2004;	BolognAri v. (ed.), Intercultura e Integrazione. Studi 
e ricerche di pedagogia ed altre scienze umane,	Monografia	in	“Itinera-
rium”, n. 45, 2010.
Testi consigliati: russo g. – gAtto F. – BolognAri v (edd.), La sfida edu-
cativa: emergenza o cosa di cuore?,	Coop.S.Tom.	-	ElleDiCi,	Messina	-	
Leumann	(TO)	2010.

Metodologia catechetica II: adulti
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Giuseppe	RutA

Argomenti del corso: 1. L’orizzonte culturale e pastorale per 
una catechesi degli adulti. 2. L’adulto e la sua crescita umana 
e cristiana. 3. Finalità ed obiettivi della catechesi degli adulti. 
4. L’esperienza cristiana ed i suoi contenuti. 5. Gli altri elementi 
metodologici. 6. Visione complessiva della catechesi degli adulti 
ed	i	soggetti	interagenti.	7.	La	proposta	italiana	CEI:	Il	catechi-
smo	degli	adulti	La	verità	vi	farà	liberi	e	il	Catechismo	dei	bam-
bini Lasciate che i bambini vengano a me. 8. lABorAtorio:	Proget-
tazione-realizzazione-verifica	di	esperienze	di	“Primo	annuncio”	
agli adulti.

Testi: Schede	del	Docente.	Cei, La verità vi farà liberi, Fondazione di reli-
gione	santi	Francesco	d’Assisi	e	Caterina	da	Siena,	Roma	1995;	CEI,	La-
sciate che i bambini vengano a me, Fondazione di religione santi France-
sco	d’Assisi	e	Caterina	da	Siena,	Roma	1992;	AlBeriCh e. - Binz A., Adulti 
e catechesi. Elementi di metodologia catechistica dell’età adulta, elledi-
ci,	Leumann	(TO)	2004;	idem, Forme e modelli di catechesi con gli adulti, 
LDC,	Leumann	(TO)	1995;	Biemmi e., Compagni di viaggio. Laboratorio di 
formazione per animatori, catechisti di adulti e operatori pastorali,	EDB,	
Bologna	2003;	Binz	A.	–	sAlzmAnn S., Formazione cristiana degli adulti. 
Riflessioni e strumenti,	Elledici,	Leumann	(TO)	2001;	rutA G. et Alii., Ca-
techismo per l’iniziazione cristiana dei bambini. “Lasciate che i bambini 
vengano a me”. Guida per il catechista,	LDC,	Leumann	(TO)	1995;	BAr-
ghiglioni e. – BArghiglioni M. – meddi L., Adulti nella comunità cristiana. 
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Guida alla preparazione di itinerari per l’evangelizzazione, la crescita nel-
la fede e la mistagogia della vita cristiana, Paoline,	Milano	2008;	Biemmi 
e., Il secondo annuncio. La grazia di ricominciare,	EDB,	Bologna	2011;	
FontAnA A., Itinerario catecumenale con gli adulti. Sussidio per accompa-
gnare a pensare e a vivere da cristiani,	ElleDiCi,	Leumann	(TO)	2005.

Storia della catechesi II: moderna e contemporanea
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Luigi	LA rosA

Argomenti del corso: 1. L’eredità del Medioevo. 2. La catechesi 
dei	riformatori	protestanti	e	l’umanesimo	cristiano	di	Erasmo.	3.	La	
catechesi missionaria nelle indie orientali e occidentali. 4. il cate-
chismo nelle missioni interne. 5. La pastorale di un inquisitore. 6. il 
catechismo nella Sicilia del sec. XVii. 7. il catechismo a scuola. 8. La 
catechesi nella Sicilia del sec. XViii. 9. Figure e prassi catechistica 
dal	1850	al	1950.	10.	Dove	va	la	catechesi	contemporanea?

Testo: lA rosA l., Scenari della catechesi moderna (secc. XVI-XIX), 
Coop.S.Tom. Messina 2005.
Testo consigliato: BrAido P., Lineamenti di storia della catechesi e dei 
catechismi. Dal “tempo delle riforme” all’età degli imperialismi (1450-
1870),	LDC,	Leumann	1991.

Sociologia della condizione giovanile
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Gaetano	Urso

Argomenti del corso: 1. Realtà giovanile e ricerca sociologica. 
1.1. Studio interdisciplinare. 1.2. Lettura strutturale e culturale. 
1.3.	Un	concetto	relativo	di	gioventù.	1.4.	Il	prolungamento	artifi-
ciale	della	gioventù.	1.5.	Dissolvenza	e	diffusione	della	condizione	
giovanile. 1.6. Categorie descrittive e interpretative della gioven-
tù. 1.7. Limiti delle ricerche sui giovani. 2. La realtà giovanile nel 
mondo contemporaneo. 2.1. Analisi storica sui giovani dal 1945 
ad oggi. 2.2. La condizione giovanile nel mondo. 2.3. La condizio-
ne giovanile in europa. 3. essere giovani oggi in italia. 3.1. il 46° 
Rapporto sulla situazione sociale del Paese. 3.2. L’orizzontalità del 
mondo giovanile. 3.3. Analisi di alcune ricerche. 4. La realtà giova-
nile nel Mezzogiorno. 4.1. il Sud luogo di vita a partire dai giovani. 
4.2. i giovani nel Mezzogiorno. 4.3. Giovani in Sicilia. 5. Politiche 
giovanili. 5.1. Condizione giovanile e politiche per la gioventù in 
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Europa.	5.2.	Le	politiche	giovanili	in	Italia.	5.3.	Giovani:	problema	
o risorsa per gli enti Locali? 5.4. Attenzione della Chiesa verso i 
giovani:	il	cammino	della	Pastorale	Giovanile.

Testi: Note	del	Docente.

Direzione spirituale
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Raimondo	FrAttAllone

Argomenti del corso: 1. La direzione spirituale nel contesto at-
tuale di crisi e riscoperta del suo ruolo. 2. La direzione spiritua-
le nell’esperienza della Chiesa da Cristo ai nostri giorni. 3. Ri-
flessioni	sistematiche:	A.	Definizione	di	direzione	spirituale;	B.	
Obiettivi	specifici;	C.	Direzione	spirituale	in	riferimento	al	discer-
nimento	 spirituale	 e	 all’animazione	 personale	 e	 pastorale;	 D.	
Modalità concrete di direzione spirituale.

Testo: FrAttAllone R., Direzione spirituale. Un cammino verso la pienezza 
della vita in Cristo, LAS, Roma 2006.
Testi consigliati: de Fiores	S.	–	goFFi T. (edd.), Nuovo dizionario di spiri-
tualità, Paoline, Cinisello Balsamo 71999;	CAsto L., La direzione spirituale 
come paternità,	Cantalupa	(TO)	2003;	Asti	F.,	Dalla spiritualità alla mistica. 
Percorsi storici e nessi interdisciplinari, Libreria editrice Vaticana, Città del 
Vaticano	2006;	FrAttAllone R., Vocazione al diaconato e direzione spiritua-
le, in BelliA G. (ed.), Discernere oggi. Le vie, i problemi, le emergenze, San 
Lorenzo,	Reggio	Emilia	1998,	57-78;	goYA B., Aiuto fraterno. La pratica del-
la direzione spirituale,	Dehoniane,	Bologna	2006;	herBreteAu H., Come ac-
compagnare i giovani verso l’esperienza spirituale,	ElleDiCi,	Leumann	2001;	
mAngAno L., Autobiografia, lettere e scritti vari, a cura di sAvArino A., Città 
Aperta,	Troina	2006;	rogers C.R., Terapia centrata sul cliente, La nuova ita-
lia,	Firenze	1997;	ruPniK M.i., Il discernimento. Prima parte: Verso il gusto 
di Dio,	Lipa,	Roma	2001;	sAloniA G., Kairos. Direzione spirituale animazione 
comunitaria,	Dehoniane,	Bologna	1994;	sAloniA G., Odòs la via della vita. 
Genesi e guarigione dei legami fraterni,	Dehoniane,	Bologna	2007;	sCrimA 
A., Il padre spirituale,	Qiqajon	-	Comunità	di	Bose,	Magnano	(VC)	2000.

Insegnamento della religione cattolica nella scuola
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Francesco	LA CAmerA

Argomenti del corso: Il	corso	si	prefigge	di	analizzare	il	ruolo	
dello studio della religione cattolica nelle scuole pubbliche ita-
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liane e le modalità del suo insegnamento nel contesto più ampio 
dell’applicazione pratica dei principi di laicità della Repubblica 
e, contestualmente, della peculiarità della religione cattolica nel 
panorama	 del	 pluralismo	 confessionale.	 Unitamente	 all’analisi	
della normativa (Legge Casati, Patti lateranensi, Accordo di Villa 
Madama,	L.	n.	186	del	2003)	e	della	prassi	applicativa,	si	affron-
teranno i più recenti problemi giurisprudenziali relativi alla natu-
ra degli insegnanti di religione, al diritto di scelta, all’esposizione 
dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche ed all’uso di abbiglia-
mento religioso all’interno delle stesse.

Testi: dAllA torre	G.	–	lillo	P.	–	sAlvAti G. (edd.), Educazione e religione, 
LEV,	Città	del	Vaticano	2012.	Dispense	del	docente.

Dinamica di gruppo
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Umberto	Romeo

Argomenti del corso: Introduzione:	 Il	 nostro	 Corso:	 cosa...	
come... Nucleo fondante:	1.	Persona	e	gruppo:	la	persona	den-
tro il gruppo, il gruppo dentro la Persona. 2. La persona siste-
ma aperto di relazione. 3. Coscienza di sé nel gruppo... Traes...). 
B. Area centrale:	I.	Fenomeni:	1.	Dinamica	di	gruppo:	significato	
(scienza,	tecnica,	mentalità)	e	dinamismi.	2.	Definizioni,	emer-
genze, dimensioni… di gruppo. 3. Fattori dinamici del gruppo. 4. 
Ciclo	vitale	vita	del	gruppo:	fasi-tappe	di	crescita	e	momenti	di	
vita.	5.	Scompensi	del	gruppo	e	difese	nel	gruppo. II.	Persone:	
1. La persona con i suoi dinamismi evolutivi e gruppo. 2. Anima-
tore	 e	 gruppo.	 III.	 Significato:	 1.	 Il	 gruppo	 luogo	di	 comunica-
zione educativa. 2. il gruppo spazio di maturazione. C. Sezione 
opzionale:	1.	Animazione	culturale	del	gruppo.	2.	Preadolescen-
ti e gruppo. 3. i gruppi giovanili. 4. il gruppo di ispirazione cri-
stiana.	5.	Dalla	classe	al	gruppo:	l’insegnante	come	animatore.	
6. i gruppi giovanili. 7. Gruppo come ecclesiogenesi. 8. Gruppo, 
associazioni	e	movimenti.	9.	Gruppo	efficace.	10.	Le	riunioni	di	
gruppo. D. Spazio esperienziale: 1. Tecniche di comunicazione, 
Traes, ecomappa. 2. il mio essere socievole. 3. Analisi del mio 
gruppo:	piccola	ricerca	personale.

Testi: risAtti e. et Alii, Dinamica di gruppo per la pastorale giovanile, el-
leDiCi,	Leumann	(TO)	2001;	AA.vv., Vita di gruppo,	ElleDiCi,	Leumann	
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(TO)	1994;	Comoglio M., Il ciclo vitale del gruppo di animazione,	ElleDiCi,	
Leumann	(TO)	1992.
Testi consigliati: voPel K.W.,	Giochi per formare il gruppo, ElleDiCi,	Leu-
mann	 (TO)	2007;	voPel K.W.,	Giochi per crescere in gruppo,	 ElleDiCi,	
Leumann	(TO)	2007.

Magistero e Pastorale Giovanile
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giuseppe	CAssAro

Argomenti del corso: 1. note di ermeneutica magisteriale in 
chiave	antropologica.	2.	La	riflessione	e	gli	orientamenti	del	Ma-
gistero italiano sulla Pastorale Giovanile nella storia. 2.1. Prima 
fase:	dal	Concilio	agli	anni	’80.	2.2.	Il	decennio	della	svolta:	gli	
anni	’90.	2.3.	L’inizio	del	nuovo	secolo:	2000-2010.	2.4.	Gli	at-
tuali orientamenti per il decennio 2010-2020. 3. Per una lettura 
complessiva	della	 fisionomia	della	Pastorale	Giovanile	 in	 Italia	
dal punto di vista antropologico.

Testo: CAssAro G.C., La Pastorale Giovanile dal Concilio ad oggi. Uno sguar-
do sugli Orientamenti della Chiesa italiana, di prossima pubblicazione.
Testi consigliati: ConCilio vAtiCAno ii, Messaggio del Concilio ai giovani, 8 
dicembre	1965,	 in	EV,	1,	525*-531*;	ConFerenzA ePisCoPAle itAliAnA, Evan-
gelizzazione e sacramenti.	Documento	pastorale,	12	luglio	1973,	in	ECEI,	
2	385-506;	idem, Comunione e comunità: I. Introduzione al piano pastora-
le.	Documento	pastorale,	1	ottobre	1981,	 in	ECEI,	3,	633-706;	 idem, Co-
munione e comunità: II. Comunione e comunità nella Chiesa domestica. 
Documento	pastorale,	1	ottobre	1981,	in	ECEI,	3,	707-742;	idem, Evange-
lizzazione e testimonianza della carità.	Orientamenti	pastorali	dell’Episco-
pato	italiano	per	gli	anni	’90,	8	dicembre	1990,	in	ECEI,	4,	2716-2791;	idem, 
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia.	Orientamenti	 pastorali	
dell’episcopato italiano per il primo decennio del 2000, 29 giugno 2001, in 
ECEI,	7,	139-265;	idem, Educare alla vita buona del Vangelo.	Orientamenti	
pastorali	dell’Episcopato	italiano	per	il	decennio	2010-2020,	“Documenti	
CEI”	121,	ElleDiCi,	Leumann	2010;	Betori G., Dieci anni di cammino della 
Chiesa italiana con i giovani: la prospettiva istituzionale, in Notiziario Ser-
vizio Nazionale per la Pastorale Giovanile	10	(2003)	39,	13-19;	CroCiAtA M., 
Prefazione, in triAni P. (ed.), Educare, impegno di tutti. Per rileggere insieme 
gli Orientamenti pastorali della Chiesa italiana 2010-2012, “educare oggi” 
[s.n.],	Roma	2010,	3-14;	sigAlini	D.,	Pastorale Giovanile (storia – 4), in midAli 
M.	–	tonelli R. (edd.), Dizionario di Pastorale Giovanile. Supplemento alla 
prima edizione,	ElleDiCi,	Leumann	1992,	122-127.
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Seminario di Catechetica
La catechesi agli adolescenti e giovani
tra primo e secondo annuncio
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Salvatore	BArBettA

Argomenti del seminario: La catechesi agli adolescenti e gio-
vani è purtroppo trascurata in molte comunità parrocchiali. Tanti 
di loro hanno celebrato i sacramenti dell’iniziazione Cristiana ma 
si sono allontanati dalla comunità. in che senso e in che modo 
si può parlare di un primo annuncio per loro? Si deve parlare più 
propriamente di secondo annuncio? il seminario si propone di 
abilitare gli studenti a elaborare un progetto di ‘nuovo’ annuncio 
per gli adolescenti e i giovani.

Testi: BArBettA s., Rievangelizzare gli adolescenti. Una comunità che pro-
getta il cammino umano-cristiano degli adolescenti,	ElleDiCi,	Leumann	(TO)	
2005;	CongregAzione Per il Clero, Direttorio generale per la catechesi, Libre-
ria	Editrice	Vaticana,	Città	del	Vaticano	1997;	Commissione ePisCoPAle Per lA 
dottrinA dellA Fede, l’AnnunCio e lA CAteChesi dellA Cei, Questa è la nostra fede. 
Nota pastorale sul primo annuncio del vangelo, Roma, 15 maggio 2005, in 
Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana, 7. 2001-2005, Dehoniane,	
Bologna	2006,	1287-1329;	Biemmi e., Il secondo annuncio. La grazia di rico-
minciare,	Dehoniane,	Bologna	2011;	Fossion A., Il Dio desiderabile. Propo-
sta della fede e iniziazione cristiana,	Dehoniane,	Bologna	2011.	Altri	testi	
saranno consigliati lungo lo svolgimento del seminario.

Seminario di Catechetica 
Il catechista alla luce del “Rinnovamento della Cateche-
si” (1970): prospettive per un identikit teologico-ministe-
riale del catechista. 
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giovanni	nAnnArA 

Argomento del seminario: Educare	alla	fede	è	per	la	Chiesa	il	
compito	primario;	per	questo	motivo	il	ruolo	del	catechista	di-
venta	centrale	per	l’educazione	alla	fede.	Per	un	rinnovato	impe-
gno	ecclesiale,	si	ha	l’esigenza	di	formare	il	“catechista	nuovo”	
che abbia le competenze per accogliere e comunicare la novità 
del	Vangelo	al	fine	di	educare,	oggi,	uomini	nuovi.	A	partire	dai	
Documenti	della	Chiesa,	sulla	base	del	Cooperative	Learning	per	
il	lavoro	scientifico,	l’intento	del	lavoro	sarà	quello	di	delineare	
una “nuova” identità e ministerialità del catechista. 
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Testi: AlBeriCh e., La catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamen-
tale,	ElleDiCi,	Leumann	(TO)	2001;	Bissoli C. - gevAert	J.	(edd.),	La forma-
zione dei catechisti. Problemi di oggi per la catechesi di domani, ElleDi-
Ci,	Leumann	(TO)	1998;	CenCini A., Dio della mia vita. Discernere l’azione 
divina nella storia personale,	Paoline,	Milano	2007;	CongAr	Y.,	Ministeri 
e comunione ecclesiale,	Dehoniane,	Bologna	1973;	di nAtAle F., Guidasti 
come un gregge il tuo popolo (Sal 77,21). Elementi di teologia pastorale 
in prospettiva storica,	Coop.S.Tom.	-	ElleDiCi,	Messina	-	Leumann	(TO)	
2010;	diAniCh S. - noCeti S., Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 
2002;	mediCA G.M. (ed.), Documento di Base. Il rinnovamento della cate-
chesi, ElleDiCi,	Leumann	(TO)	1970.

Tirocinio: Animazione di gruppi giovanili
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Gaetano	urso

Il	tirocinio	si	propone	di	aiutare	lo	Studente	a	verificare	il	cam-
mino del proprio gruppo, associazione o movimento, attraverso 
la	descrizione	scientifica	della	vita	e	dell’esperienza	di	un	grup-
po	o	 realtà	giovanile	d’impegno	cristiano.	Alla	 fase	dell’analisi	
(descrizione della situazione ambientale e della realtà giovanile 
nel territorio, storia del gruppo, figura e ruolo dell’animatore, vita 
del gruppo, progettualità, rapporto col territorio e con la Chiesa 
locale, prospettive e futuro del gruppo e dei componenti mede-
simi) è strettamente legata la valutazione critica del cammino 
dell’esperienza del gruppo, associazione o movimento.

Tirocinio: Catechesi e pastorale liturgica
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Nunzio	Conte

il tirocinio prevede, d’intesa con il docente, la programmazio-
ne,	 la	conduzione	e	 la	verifica	di	una	particolare	esperienza	di	
pastorale catechistica e liturgica (preparazione e celebrazione 
di	un	particolare	periodo	liturgico,	organizzazione	di	una	festa,	
esplorazione degli spazi celebrativi, esperienze catechistiche 
e mistagogiche di accompagnamento per gruppi, associazioni, 
movimenti).	L’elaborato	scritto	finale	consiste	nella	descrizione	
documentata	e	scientifica	degli	elementi	costitutivi	e	dei	movi-
menti	dell’esperienza	presa	in	esame	mediante	un’attenta	verifi-
ca critica complessiva.
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Tirocinio: Comunicazione multimediale e catechesi
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Felice	Bongiorno

Il	tirocinio	ha	lo	scopo	di	ritornare	in	modo	riflesso	su	un’espe-
rienza di comunicazione multimediale e di catechesi. in concre-
to,	si	tratta	di	programmare,	condurre	e	verificare	un	particolare	
percorso comunicativo che si avvale delle nuove tecnologie in-
formatiche,	non	mancando	di	descrivere	scientificamente	i	pas-
saggi	dell’esperienza	svolta	in	un	tipico	contesto:	in	un	gruppo,	
con	un	ben	definito	target	di	persone,	in	un	circuito	di	fruizione	
internet.	Nella	relazione	scritta	finale	riveste	particolare	impor-
tanza	la	verifica	critica	su	di	essa,	annotando	positività	ed	effetti	
collaterali	o/e	controproducenti.

Tirocinio: Metodologia catechetica
per adolescenti e giovani
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Salvatore	BArBettA

Il	tirocinio,	fornendo	gli	elementi	di	un	modello	di	catechesi,	ha	
lo scopo di abilitare il tirocinante a programmare, realizzare e 
verificare	 un	 percorso	 annuale	 di	 catechesi	 per	 adolescenti	 o	
giovani e, sulla base del modello proposto, individuare e descri-
vere	 scientificamente	 gli	 elementi	 caratterizzanti	 del	 percorso	
attuato, in un lavoro scritto.
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Orario

1. PRIMO CICLO FILOSOFICO-TEOLOGICO

Lunedì 
1. ore 15.45 - 16.30
2. ore 16.30 - 17.15
 ore 17.15 - 17.30 (intervallo)
3. ore 17.30 - 18.15
4. ore 18.15 - 19.00

Martedì - Venerdì
1. ore 08.45 - 09.30
2. ore 09.30 - 10.15
3. ore 10.15 - 11.00
 ore 11.00 - 11.15 (intervallo)
4. ore 11.15 - 12.00
5. ore 12.00 - 12.45

2. SECONDO CICLO DI TEOLOGIA

Mercoledì
 ore 11,15 - 12,45 (seminario)
1. ore 15.45 - 16.30
2. ore 16.30 - 17.15
 ore 17.15 - 17.30 (intervallo)
3. ore 17.30 - 18.15
4. ore 18.15 - 19.00

Giovedì
1. ore 08.45 - 09.30
2. ore 09.30 - 10.15
3. ore 10.15 - 11.00
 ore 11.00 - 11.15 (intervallo)
4. ore 11.15 - 12.00
5. ore 12.00 - 12.45
6. ore 14.45 - 15.30
7. ore 15.30 - 16.15
8. ore 16.15 - 17.00
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Master per Formatori 
in Pastorale Giovanile
Direttore: Prof. Francesco Di Natale

a. Destinatari

Il	Corso	è	organizzato	con	il	Patrocinio	della	Conferenza	Epi-
scopale Siciliana. Con l’approvazione del Servizio nazionale per 
la	Pastorale	Giovanile	della	Conferenza	Episcopale	Italiana.	

Si rivolge a persone in possesso almeno di diploma di scuola 
media superiore che operano nella pastorale oratoriana o par-
rocchiale delle diocesi, degli ordini e delle congregazioni religio-
se, animatori, catechisti e insegnanti di religione cattolica, che 
intendano	riflettere	criticamente	sulla	Pastorale	Giovanile,	abili-
tarsi	in	vista	della	formazione	degli	animatori-operatori	di	base,	
qualificarsi	in	vista	dell’attuale	decennio	pastorale	della	Chiesa	
italiana	attorno	alla	sfida	educativa	a	supporto	delle	necessità	
delle diocesi e delle congregazioni religiose.

b. Finalità

il Corso ha lo scopo di promuovere conoscenze e abilità nel 
vasto	campo	della	Pastorale	Giovanile.	Esso	è	mirato	a:	

-  Potenziare le risorse personali
-  Abilitare ad un coerente stile comunicativo e sviluppare 

nuove capacità
-		Affinare	la	capacità	di	ascolto	e	di	gestione	delle	relazioni	

pastorali
-		Acquisire	tecniche	e	competenze	in	vista	della	formazione	

di operatori di PG
-  Favorire lo scambio di esperienze monitorate da esperti
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c. Durata del Corso

il corso si svolge in 15 stages, con cadenza mensile. Si preve-
de l’attuazione di un tirocinio realizzato nei luoghi di provenienza 
dei corsisti.

d. Calendario degli Stages

7 settembre 2012
12	ottobre	2012	(fine	prima	edizione)

26 ottobre 2012 (inizio seconda edizione)
16 novembre 2012
14 dicembre 2012
11 gennaio 2013
15	e	22	febbraio	2013
15 marzo 2013
12 aprile 2013
10 maggio 2013
14 e 15 giugno 2013
6-7 e 13 settembre 2013
18 ottobre 2013

e. Ammissione e Iscrizione

Per	l’iscrizione	è	necessario	presentare	in	Segreteria:
- Breve lettera di presentazione ecclesiastica
-	 Quattro	foto	formato	tessera
-	 Fotocopia	del	titolo	di	studio	(Diploma,	Laurea,	titoli	equi-

pollenti)

f. Tasse e contributi

-	 Versamento	della	quota	di	iscrizione	e	partecipazione:	€ 300,00
-	 Esame	finale	e	pergamena:	€ 80,00



91

g. Titoli e spendibilità

-  Diploma di Formatore in Pastorale Giovanile, per coloro che 
sostengono	l’esame	finale.

- Accreditamento di 3 punti per gli insegnanti di Religione 
Cattolica.

h. Attività formative

Attività di base e caratterizzanti
P1.	 Elementi	di	Teologia	pastorale	(Prof.	F.	Di	Natale)
P2.	 Elementi	di	Catechetica	fondamentale	(Prof.	G.	Ruta)
P3.	 Pastorale	Giovanile	(Prof.	G.	Mazzeo)
P4.	 Iniziazione	 cristiana	 (in	 riferimento	 particolare	 ai	 fanciulli	

agli	adolescenti	e	ai	giovani)	(Prof.	S.	Barbetta)
P5.	 Relazione	educativa	e	intervento	psicopedagogico	(Prof.	U.	Romeo)
P6.	 Oratorio,	volontariato,	servizi	sociali,	relazioni	(Prof.	S.	Raia)
P7.	 Tecniche	di	comunicazione.	 Internet	e	New	media.	Una	sfida	

per	l’educazione	e	la	comunicazione	pastorale	(Prof.	L.	Leone)

Attività integrative
P8. L’accompagnamento spirituale nella Pastorale Giovanile 

(Prof.	L.	Calapaj)
P9.		 Liturgia	e	Pastorale	Giovanile	(Prof.	N.	Conte)
P10.	Catechesi	e	Pastorale	Giovanile	nella	parrocchia	 (Prof.	S.	

Barbetta)
P11.	Metodologia	per	l’animazione	vocazionale	(Prof.	D.	Luvarà)

Corsi monografici, Seminari e Tirocinio
CM1	L’identità	dell’operatore	di	Pastorale	Giovanile	(Prof.	R.	Di-

spenza)
CM2	L’operatore	pastorale	dello	sport	e	del	turismo	(Prof.	M.	Si-

ragusa)
S1 Gestione di scuole per animatori di Pastorale Giovanile 

(Prof.ssa	M.	Lo	Turco)
S2 La Pastorale Giovanile negli orientamenti della Chiesa ita-

liana	(Prof.	G.	Cassaro)
T1	 Esperienza	di	animazione	nella	Pastorale	Giovanile	 (Proff.	

G.	Cassaro,	M.	Mazzeo,	F.	Di	Natale,	S.	Barbetta)
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i. Docenti

BArBettA Salvatore,	sdb,	Professore	Aggiunto	di	Catechetica,	Isti-
tuto Teologico “S. Tommaso”. 

CAlAPAj Luigi, sdb, Licenziato in Teologia spirituale presso l’Uni-
versità	Pontificia	Salesiana	di	Roma.

CAssAro	 Giuseppe	 Carlo,	 sdb,	 Professore	 Aggiunto	 di	 Teologia	
dogmatica, istituto Teologico “S. Tommaso”.

Conte	Nunzio,	sdb,	Professore	Ordinario	di	Liturgia,	Istituto	Teo-
logico “S. Tommaso”.

di nAtAle	Francesco,	sdb,	Professore	Straordinario	di	Teologia	Pa-
storale,	Istituto	Teologico	“S.	Tommaso”;	Direttore	del	Centro	
di Pedagogia Religiosa di Messina.

disPenzA Rosario, sac., Licenziato in Catechetica e Pastorale Gio-
vanile	presso	 l’Università	Pontificia	Salesiana	di	Roma.	Già	
Direttore	dell’Ufficio	regionale	per	la	Pastorale	Giovanile	del-
la CeSi.

leone	Luigi,	laico,	Docente	di	Pubbliche	relazioni,	Istituto	Teolo-
gico “S. Tommaso”. 

lo turCo	Mariella,	fma,	Psicologa.
luvArà	Domenico,	 sdb,	Responsabile	 regionale	dell’animazione	

vocazionale	SDB	in	Sicilia.
mAzzeo	Marcello,	sdb,	Docente	di	Morale,	Istituto	Teologico	“S.	

Tommaso”.
rAiA Salvino,	Incaricato	dell’Oratorio	Centro	Giovanile	Salesiano	

di Messina Giostra. 
romeo	Umberto,	sdb,	Docente	di	Psicologia,	Istituto	Teologico	“S.	

Tommaso”.	Direttore	del	Centro	“Victor	Frankl”	di	Messina.	
rutA	Giuseppe,	sdb,	Professore	Ordinario	di	Catechetica,	Istituto	

Teologico “S. Tommaso”. 
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Presentazione
La Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuo-

logia (SSSBS) nasce dall’esperienza del Laboratorio di Bioetica 
–	Centro	Universitario	di	Studi	e	Ricerche	–	sorto	nel	1993	 in	
seno all’istituto Teologico “S. Tommaso” (iTST) di Messina, ag-
gregato	 alla	 Facoltà	 di	 Teologia	 dell’Università	 Pontificia	 Sale-
siana	 (UPS).	 Il	 centro	gradualmente	si	è	sviluppato	significati-
vamente,	programmando	iniziative	scientifiche	e	di	formazione	
sociale ed ecclesiale in collaborazione con varie Università ita-
liane e straniere e pubblicando una serie (numericamente signi-
ficativa)	di	studi	e	ricerche.

nel 1997 le collaborazioni con vari istituti universitari sono 
state	formalizzate	e	strutturate	in	attività	didattiche	di	reciproco	
interesse che hanno dato origine alla SSSBS. Sono stati pensati 
due	Master	in	Bioetica	e	Sessuologia:	uno	di	carattere	stretta-
mente	scientifico	e	accademico	(Master	Universitario)	di	dura-
ta	biennale;	l’altro	di	natura	più	propriamente	pastorale	(Master	
Pastorale)	di	durata	annuale	per	la	formazione	di	operatori	nel	
campo	della	pastorale	matrimoniale	e	familiare.

nel 1999 i due Master in Bioetica e Sessuologia risultavano 
ben strutturati, apprezzati dall’episcopato di Sicilia e Calabria, 
che	ha	 incoraggiato	 la	 frequenza	 di	molti	 laici	 già	 laureati	 nel	
campo della medicina, della biologia, delle scienze naturali, della 
giurisprudenza,	della	filosofia	e	della	teologia.	Gli	 insegnanti	di	
religione	ne	hanno	tratto	un	grande	giovamento	per	la	formazio-
ne dei giovani studenti. Così anche gli operatori nel campo della 
tossicodipendenza,	dell’Aids,	della	pastorale	familiare	e	dei	corsi	
di preparazione al matrimonio.

Con	 decreto	 del	 Gran	 Cancelliere	 dell’Università	 Pontificia	
Salesiana del 12 marzo 2001, la SSSBS è stata unita per Spon-
sorizzazione	alla	Facoltà	di	Teologia	dell’Università	Pontificia	Sa-
lesiana di Roma, ed è stata canonicamente riconosciuta come 
idonea	a	rilasciare	Diplomi	Universitari	di	Specializzazione	Post-
Lauream	o	Post-Diploma.	

Attualmente nella Scuola viene espletato un corso biennale 
per	il	conferimento	del	Diploma	Universitario	di	Specializzazione	
in Bioetica e Sessuologia.
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Riconoscimento del Master 
agli effetti civili

In	applicazione	all’art.	3,	comma	8,	del	D.M.	509/99,	il	Ma-
ster universitario in Bioetica e Sessuologia ha valore pari ai Ma-
ster universitari istituiti dalle Università italiane (nota Ministero 
Università,	n.	1498	del	9/6/2004).

il corso è spendibile come eCM per i Medici e il Personale 
Sanitario e per l’educazione Continua dei Giuristi, Biologi, Vete-
rinari	(cfr.	Decreto	MURST,	3/11/99,	n.	509).

Autorità accademiche
Gran Cancelliere

Rev.	D.	Pascual	Chàvez	Villanueva	
Rettor Maggiore della Società di San Francesco di Sales

Rettor Magnifico UPS
Rev.	D.	Carlo	Nanni

Decano Facoltà di Teologia UPS
Rev.	D.	Antonio	Castellano

Moderatore generale della SSSBS
Rev.	D.	Giovanni	Mazzali,	Ispettore	dei	Salesiani	di	Sicilia

Direttore della SSSBS
Prof.	D.	Giovanni	Russo

Consiglio della scuola
Prof.	D.	Giovanni	Russo,	Direttore
Prof.	D.	Antonio	Meli,	Docente	Stabilizzato	e	Vice	Direttore
Prof.	D.	Francesco	Di	Natale,	Preside	ITST
Prof.	Marianna	Gensabella	Furnari,	Docente	Stabilizzata

Officiali maggiori	(cfr.	p.	10)
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Docenti
BAgnAto	Gianfilippo,	Ordinario	di	Reumatologia,	Fac.	Medicina	

e Chirurgia, Università Messina.
BArBeri	Ignazio,	Ordinario	di	Genetica	Medica,	Fac.	Medicina	

e Chirurgia, Università Messina.
Bellinghieri	 Guido,	 Ordinario	 di	 Nefrologia,	 Fac.	Medicina	 e	

Chirurgia, Università Messina.
CAPuti	Achille,	Ordinario	di	Farmacologia	Clinica,	Fac.	Medici-

na e Chirurgia, Università Messina.
CArrAsCo de PAulA	S.E.	Mons.	Ignacio,	già	Ordinario	di	Bioeti-

ca, Fac. Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Università Cat-
tolica,	 Roma.	 Presidente	 della	 Pontificia	 Accademia	 per	
la Vita.

CostA	Giuseppe,	Ordinario	di	Teologia	Biblica,	 Ist.	 Teologico	
“S.	Tommaso”,	aggr.	Università	Pontificia	Salesiana,	Mes-
sina.

Cotroneo	Girolamo,	Professore	Emerito,	di	Storia	della	Filoso-
fia,	Fac.	Lettere	e	Filosofia,	Università	Messina.	Presiden-
te Sezione Siciliana dell’istituto italiano di Bioetica.

dAllAPiCColA	Bruno,	Ordinario	di	Genetica	Medica,	Università	
“La	Sapienza”,	Roma.	Direttore	Ist.	“Mendel”,	componen-
te del Comitato nazionale per la Bioetica. 

di noto Fortunato, Vice Presidente internazionale di “inno-
cence	and	Danger”,	Paris;	Consulente	del	Ministero	della	
Comunicazione	per	la	Tutela	dell’Infanzia.

di Pietro Maria Luisa, Associato di Bioetica, Fac. Medicina e 
Chirurgia “A. Gemelli”, Università Cattolica, Roma, com-
ponente del Comitato nazionale per la Bioetica.

FrAttAllone	 Raimondo,	 Professore	 Emerito,	 già	 Ordinario	 di	
Teologia Morale, ist. Teologico “S. Tommaso”, aggr. Uni-
versità	Pontificia	Salesiana,	Messina.

FurnAri	Luvarà	Giusi,	Associato	di	Storia	della	Filosofia,	Fac.	
Lettere	e	Filosofia,	Università	Messina.

gensABellA FurnAri Marianna, Straordinario di Bioetica, Fac. 
Lettere	e	Filosofia,	Università	Messina.



98

jAnnini emmanuele, Straordinario di Psicoendocrinologia e 
Psicopatologia del Comportamento Sessuale, Facoltà di 
Psicologia, Università degli Studi, L’Aquila. 

lAmoniCA	 Giuseppe,	 Già	 Ordinario	 di	 Biochimica	 Applicata,	
Università Messina.

leone	 Salvino,	Docente	di	 Bioetica,	 Facoltà	 Teologica	di	 Si-
cilia,	Palermo.	Direttore	dell’Istituto	di	Studi	Bioetici	 “S.	
Privitera”.

mArino	Sebastiano,	Direttore	della	Scuola	Nazionale	di	For-
mazione FiMMG, Messina.

meli	Antonio,	Ordinario	di	Filosofia	della	Comunicazione,	Ist.	
Teologico	“S.	Tommaso”,	aggr.	Università	Pontificia	Sale-
siana,	Messina,	Vice	Direttore	SSSBS.

meo	Anna,	Docente	di	Pediatria	ed	Ematologia,	Fac.	Medicina	
e Chirurgia, Università Messina.

musolino Rosa, Associato di neurologia, Fac. Medicina e Chi-
rurgia, Università Messina.

nAvArrA	 Pietro,	 Ordinario	 di	 Economia	 Pubblica,	 Fac.	 Giuri-
sprudenza, Università Messina.

PAnzerA	Michele,	Ordinario	di	Etologia	e	Benessere	Animale,	
Fac. Medicina Veterinaria, Università Messina.

riCCi sindoni	Paola,	Ordinario	di	Filosofia	Morale,	Fac.	Lettere	
e	Filosofia,	Università	Messina.

romeo	Umberto,	Docente	di	Psicologia,	Ist.	Teologico	“S.	Tom-
maso”,	aggr.	Università	Pontificia	Salesiana,	Messina.

russo	Giovanni,	Ordinario	di	Bioetica,	Ist.	Teologico	“S.	Tom-
maso”,	aggr.	Università	Pontificia	Salesiana,	Messina.	Di-
rettore della SSSBS.

sACChini	Dario,	Docente	di	Bioetica,	Fac.	Medicina	e	Chirurgia	
“A. Gemelli”, Università Cattolica, Roma.

sAlPietro	Carmelo,	Ordinario	di	Genetica	Medica,	Fac.	Medici-
na e Chirurgia, Università Messina.

sCrimA	Vera,	Avvocato	specialista	di	Diritto	Minorile	e	di	Fa-
miglia, Messina.

sCuderi Maria Gabriella, Psicologa e Psicoterapeuta Sistemico-
relazionale, Centro Psicopedagogico “V. Frankl”, Messina.
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sAvAgnone	Giuseppe,	Docente	di	Filosofia,	Palermo,	già	Com-
ponente del Comitato nazionale per la Bioetica.

sgAlAmBro	Cettina,	Direttrice	del	Consultorio	Familiare	UCI-
PeM, Messina. Membro dell’Équipe nazionale dei Forma-
tori dei Metodi naturali.

sgreCCiA	Card.	Elio,	Professore	Emerito	di	Bioetica,	Fac.	Medi-
cina e Chirurgia “A. Gemelli”, Università Cattolica, Roma.

soBBrio	Giuseppe,	Ordinario	di	Economia	e	Finanza,	Fac.	Giu-
risprudenza, Università Messina.

sPAdA Antonella, Aggregato di Anestesiologia, Fac. Medicina 
e Chirurgia, Università di Messina.

tommAsini	Raffaele,	Ordinario	di	Diritto	Civile,	Fac.	Giurispru-
denza, Università Messina.

trimArChi	Francesco,	Ordinario	di	Endocrinologia,	Fac.	Medi-
cina e Chirurgia, Università Messina.
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Strutture e servizi

A. Segreteria, Biblioteca e Pensione Studenti

Per il servizio di Segreteria, di Biblioteca e di Pensione Stu-
denti,	la	SSSBS	usufruisce	di	tutte	le	Strutture	e	Servizi	dell’Isti-
tuto Teologico “San Tommaso” (vedi pp. 13-14).

B. Laboratorio di Bioetica

È	un	centro	universitario	di	studi	e	ricerche,	con	tre	ruoli	fon-
damentali:	a)	la	promozione	scientifica	della	bioetica	(attività	di-
dattica	e	pubblicazioni	in	collaborazione	con	altri	centri);	b)	con-
sulenza	familiare	e	di	coppia	e	sessuologica	dei	giovani	(con	lo	
scopo	di	“educazione	bioetica”	per	una	cultura	della	vita);	c)	la	
formazione	sociale	e	pastorale,	in	collaborazione	con	le	scuole	
e le parrocchie. il Laboratorio di Bioetica dispone di una biblio-
teca computerizzata nel settore etica e Bioetica di oltre 70.000 
titoli.
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Immatricolazioni 
e iscrizioni

A. Gli Studenti

1.	 Possono	conseguire	il	Diploma	Universitario	di	Specializza-
zione in Bioetica e Sessuologia coloro che sono in posses-
so di Laurea, di Baccalaureato in Teologia, di Licenza eccle-
siastica,	di	Magistero	o	Diploma	in	Scienze	religiose.	

2. Possono iscriversi come straordinari coloro che, con il 
consenso	del	Direttore,	frequentano	le	lezioni	e	non	ten-
dono al conseguimento dei gradi accademici.

3.	 Gli	studenti	sono	“fuori	corso”	quando	non	hanno	supera-
to, alla conclusione del curricolo degli studi, i relativi esa-
mi, inclusa la discussione della Tesi. 

4. Gli studenti sono tenuti a completare il curriculum nell’ar-
co	massimo	di	5	anni	dall’iscrizione	(Ord.	3,	§	2).

B. Iscrizioni

1.	 Le	iscrizioni	e	le	immatricolazioni	si	effettuano	presso	la	
Segreteria della Scuola.

2.	 Documenti	richiesti	(Ord.	4,	§2):
a)	 il	titolo	di	studio;
b)	 quattro	foto	formato	tessera;
c)	 modulo	di	iscrizione	debitamente	compilato;
d)	 lettera	di	presentazione	ecclesiastica;
e)	 ricevuta	del	versamento	della	tassa	di	frequenza.

C. Frequenza

Gli	 studenti	 sono	obbligati	 a	 frequentare	corsi	 ed	esercita-
zioni, come da programmazione didattica. L’assenza a più di un 
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quarto	delle	ore	di	lezione	stabilite	non	dà	diritto	all’esame	finale	
(Ord.	3,	§1).

D. Dispensa da Corsi ed esami

Il	Direttore,	sentito	il	parere	del	Consiglio,	valuterà	la	docu-
mentazione presentata.

E. Tasse 

1.	 Iscrizione	al	primo	anno:	due	rate	di	 	€ 330,00
2. iscrizione al secondo anno  € 440,00
3.	 Per	ogni	anno	fuori	corso	 	€ 50,00
4.	 Contributi	per	il	rilascio	documenti:	

-	certificati	semplici	 € 4,00
- con voti parziali € 6,00
- con voti completi € 12,00
- di grado € 16,00
- con urgenza (entro 1 giorno) + € 2,00

5. Tassa per esame € 2,00
esame rinviato € 5,00
6.	 Tassa	per	esame	finale	 € 230,00
7.	 Diritti	di	mora	per	ritardata	espletazione	di	pratiche:

-	fino	a	15	giorni	 € 10,00
-	fino	a	30	giorni € 25,00
- oltre i 30 giorni  € 50,00

Le	tasse	vengono	versate	tramite:
•	 CCP	n.	13395983	intestato	a	“Studentato	Teologico	Salesiano”.
•	 Bonifico	Bancario	sul	Conto	Corrente	intestato	a	Comunità	

Salesiana “S. Tommaso” Messina, Banco Popolare Siciliano 
–	Agenzia	6	–	Largo	Fontana	Arena	–	Messina.

Coordinate internazionali Bancarie iBAn
Cin Cod. ABi C.A.B. N.ro	CONTO

IT20 X 05034 16507 000000125995
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Ordinamento degli studi

A. CURRICOLO DEGLI STUDI

1.	 Il	 curriculum	 per	 conseguire	 il	 Diploma	 Universitario	 di	
Specializzazione in Bioetica e Sessuologia è di durata biennale, 
4 semestri (1.500 ore). 

2.	Le	aree	disciplinari	con	le	rispettive	materie	sono:

a. AREA TEOLOGICA
D1.		 Antropologia	teologica	(40	ore)
D2.		 I	fondamenti	biblici	della	bioetica	(40	ore)
D3.		 Magistero	e	teologia	morale	(40	ore)
D4.		 Bioetica	e	grandi	Religioni	(40	ore)

b. AREA BIOETICA
D5.		 Bioetica	fondamentale	e	generale	(60	ore)
D6.		 Bioetica	e	diritto	(47	ore)
D7.		 Bioetica	e	cultura	della	qualità	della	vita	(50	ore)
D8.		 Embriopoiesi	e	Procreazione	assistita	(60	ore)
D9a.  ingegneria genetica applicata e geneterapia (50 ore)
D9b.		 Organismi	geneticamente	modificati	(stage,	50	ore)
D10.  Bioetica pediatrica (50 ore)
D11.		Bioetica	clinica	(60	ore)
D12.		Trapiantologia	(40	ore)
D13.		Eutanasia	(50	ore)
D14.		Bioetica	sociale:	droga,	alcolismo,	tabacco	(60	ore)
D15a. Bioetica ambientale (40 ore)
D15b. Bioetica animale (40 ore)
D15c. Bioetica e mass media (50 ore)

c. AREA SESSUOLOGICA
D16.	 Sessuologia	clinica	(60	ore)
D17.		Malattie	sessualmente	trasmesse	e	Aids	(40	ore)
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D18.		Antropologia	ed	Etica	sessuale	(60	ore)
D19.		Psicologia	sessuale	(50	ore)
D20.		Educazione	sessuale	(60	ore)
D21.		Pedofilia	e	abusi	sessuali	(50	ore)

d. AREA ABILITAZIONE GESTIONALE E MANAGEMENT (STAGES)
D22.		Sperimentazione	clinica	e	gestione	dei	Comitati	di	Bio-

etica (20 ore)
D23.	Economia	e	politiche	sanitarie	(20	ore)
D24.		L’aziendalizzazione	della	sanità	(20	ore)
D25.		Istituzione	e	gestione	dei	Consultori	Familiari	(20	ore)

e. TESI CONCLUSIVA – ESAME FINALE (300 ore)
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B. PROGRAMMI DEI CORSI

Antropologia teologica
(Proff.	Giovanni	russo – Salvino leone)

Argomenti del corso: 1. L’antropologia teologica per la bioeti-
ca. 2. L’uomo in prospettiva teologica. 3. L’uomo “immagine di 
Dio”.	4.	La	creazione	del	cosmo	e	il	mondo	della	natura.	5.	L’uo-
mo	tentato	e	peccatore.	6.	L’uomo	salvato	e	la	giustificazione.	7.	
La	filiazione	divina.	8.	Il	dinamismo	escatologico.	9.	L’uomo	nella	
teologia	moderna	fra	teonomia	e	autonomia.

Testi: PAnteghini g., L’uomo alla luce di Cristo. Lineamenti di antropolo-
gia teologica, Messaggero, Padova 1990.

I fondamenti biblici della bioetica 
(Prof.	Giuseppe	CostA)

Argomenti del corso: 1. il concetto biblico di vita. 2. Cosmo, 
natura e creazione. 3. Gli animali. 4. L’uomo e la sua corporeità. 
5.	La	psiche	umana	nella	Bibbia.	6.	Male,	dolore,	sofferenza.	7.	Il	
senso della morte nella Bibbia.

Testi: CostA g., Fondamenti biblici della bioetica, Coop. S.Tom, Messina 2003.

Magistero e teologia morale
(Proff.	Giovanni	russo - Raimondo FrAttAllone)

Argomenti del corso: 1. i destinatari del magistero ecclesiastico. 
2.	L’atto	del	magistero	ecclesiastico	nell’orizzonte	della	fede.	3.	I	
contenuti degli interventi magisteriali. 4. La natura del magistero 
ecclesiastico	e	la	sua	forza	vincolante.	5.	Modalità	e	gradi	del	ma-
gistero. 6. Problematiche connesse con il magistero ecclesiasti-
co:	a)	magistero	e	infallibilità;	b)	argomentazione	magisteriale	e	
argomentazione	scientifica;	c)	magistero	e	libertà	di	coscienza	del	
credente,	d)	magistero	e	ricerca	teologica;	7.	Analisi	di	documenti	
magisteriali relativi alla bioetica e alla sessualità.

Testi: FrAttAllone r., Magistero della Chiesa, etica e bioetica, Coop. 
S.Tom, Messina 2003. 

D1

D2

D3
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Bioetica e grandi Religioni
(Proff.	Paola	riCCi sindoni –	Salvino	leone)

Argomenti del corso: 1. il ruolo della teologia in bioetica. 2. 
Guarigioni	e	simboli	della	fede.	3.	Religione	e	medicina.	4.	Bioe-
tica	“cristiana”.	5.	Bioetica	cattolica.	6.	L’ebraismo	di	fronte	alla	
bioetica. 7. La problematica bioetica nell’islam.

Testi: Dispense	del	Docente.	BiAgi l. – PegorAro r. (edd.), Religioni e 
bioetica. Un confronto sugli inizi della vita,	 Gregoriana	 –	 Fondazione	
Lanza, Padova 1997.

Bioetica fondamentale e generale
(Proff.	Elio	sgreCCiA	–	Giovanni	russo –	Antonio	meli)

Argomenti del corso: 1.	Definizione	di	Bioetica.	2.	La	prima	idea	di	
bioetica.	3.	La	bioetica	attuale.	4.	Modelli	di	bioetica:	Potter	e	Kenne-
dy	 Institute	a	confronto.	5.	Bioetica,	deontologia	medica,	medicina	
legale. 6. Relativismo etico, oggettività, pluralismo. 7. Bioetica, ideo-
logia	e	verità.	8.	Bioetica	e	teorie	etiche:	dall’etica	descrittiva	al	reali-
smo ontologico. 9. Bioetica e coscienza. 10. il principialismo di Beauc-
hamp e Childress. 11. i princìpi del personalismo. 12. i paradigmi della 
bioetica.	13.	Questioni	di	metabioetica.	14.	Presupposti	per	una	filoso-
fia	della	medicina.	15.	Per	una	fondazione	storica	della	bioetica.

Testi: russo g., Bioetica medica. Per medici e professionisti della sani-
tà,	Coop.	S.	Tom	–	Elledici,	Messina	–	Leumann	(TO)	2009;	sgreCCiA e., 
Manuale di Bioetica, 2 voll., Vita e Pensiero, Milano 1999.

Bioetica e diritto
(Prof.	Raffaele	tommAsini)

Argomenti del corso: 1.	Bioetica	e	diritto:	 l’evoluzione	del	si-
stema.	2.	Il	diritto	alla	vita	nella	Convenzione	Europea	dei	Diritti	
dell’uomo. 3. Libertà della persona e intervento pubblico nella 
bioetica. 4. il diritto alla vita prenatale nell’ordinamento giuri-
dico. 5. Biodiritto e politica. 6. La procreazione e il diritto. 7. La 
filiazione	adottiva.	8.	Modelli	giuridici	e	tecniche	di	procreazione	
artificiale.	9.	Diritto	al	figlio	e	procreazione	artificiale.	10.	Euta-
nasia e diritto. 11. Legislazione sui trapianti

D4

D5

D6
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Testi: Voci sez. giuridica dell’Enciclopedia di bioetica e sessuologia, el-
ledici	-	Velar	-	Cic,	Leumann	(TO)	-	Gorle	(BG)	-	Roma	2004

Bioetica e cultura della qualità della vita
(Prof.	Marianna	gensABellA FurnAri)

Argomenti del corso: 1. Genesi del concetto di qualità della 
vita.	2.	Filosofia	e	qualità	della	vita.	3.	Qualità	versus sacralità? 
4.	La	prospettiva	di	Jonas.	5.	La	posizione	di	H.T.	Engelhardt.	6.	
L’impostazione della bioetica di e. Sgreccia. 7. L’evangelium vi-
tae.	8.	Qualità	della	vita	e	procreazione.	9.	Curare	e	compatire:	
la qualità della vita nella malattia terminale.

Testi: gensABellA FurnAri m., Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza 
del limite, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008.

Embriopoiesi e Procreazione assistita
(Proff.	Giovanni	russo - Maria Luisa di Pietro)

Argomenti del corso: Gli argomenti potranno subire cambia-
menti	 che	 verranno	 comunicati	 dal	 docente.	 Temi	 previsti:	 1.	
L’embriopoiesi. 2. identità e statuto dell’embrione umano. 3. 
L’aborto.	4.	Diagnosi	prenatale.	5.	Sterilità	di	coppia.	6.	L’insemi-
nazione	artificiale.	7.	Varie	tecnologie	di	procreazione	assistita.	
8. La maternità surrogata. 9. La clonazione di soggetti umani.

Testi: russo g. (ed.), Dignitas personae. Commenti all’Istruzione sulla 
bioetica,	Coop.S.Tom.	–	Elledici,	Messina	-	Leumann	(TO)	2009.

Ingegneria genetica applicata e geneterapia
(Proff.	Bruno	dAllAPiCColA - Carmelo sAlPietro)

Argomenti del corso: Gli argomenti potranno subire cambia-
menti	 che	 verranno	 comunicati	 dal	 docente.	 Temi	 previsti:	 1.	
L’ingegneria genetica come problema tecnologico. 2. elementi 
storici. 3. ingegneria genetica applicata. 4. Gli interventi possibi-
li:	linea	somatica	e	linea	germinale.	5.	Geneterapia	sull’uomo.

Testi: i testi verranno indicati durante il corso. Voci di ingegneria gene-
tica dall’Enciclopedia di Bioetica e sessuologia (ed. G. Russo).

D7
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Organismi Geneticamente Modificati (Stage)
(Prof.	Giuseppe	lAmoniCA)

Argomenti del corso: 1.	 La	diffusione	del	 problema.	2.	 Tec-
nologie e metodiche. 3. Alcune applicazioni. 4. Vantaggi degli 
OGM.	5.	Aspetti	problematici.	6.	Etichettatura.	7.	Aspetti	 so-
ciali.

Testi: Dispense	del	Docente.	sAlA F., Gli OGM sono davvero pericolosi?, 
Laterza, Bari - Roma 2005.

Bioetica pediatrica
(Proff.	Ignazio	BArBeri - Anna meo)

Argomenti del corso: 1. Bioetica e pediatria. 2. La sperimenta-
zione clinica sui bambini. 3. Terapie sperimentali. 4. Sperimen-
tazione terapeutica. 5. Sperimentazioni non terapeutiche e bio-
tecnologie	avanzate.	6.	 Il	consenso	 informato	 in	pediatria	e	 la	
comunicazione della diagnosi. 7. Comunicazione della diagnosi 
di	AIDS.	8.	Bioetica	in	chirurgia	pediatrica.	9.	Il	trapianto	di	or-
gani nel bambino. 10. interventi in problemi di genetica. 11. Vio-
lenze	fisiche	sui	bambini.	12.	La	riabilitazione	psico-motoria	del	
bambino. 13. il bambino morente.

Testi: Dispense	del	Docente.	Voci	di	Bioetica	pediatrica	dall’Enciclope-
dia di Bioetica e sessuologia (ed. G. Russo).

Bioetica clinica
(Proff.	Ignacio	CArrAsCo de PAulA - Rosa musolino)

Argomenti del corso: Gli argomenti potranno subire cambia-
menti	che	verranno	comunicati	dal	docente.	Temi	previsti:	1.	I	
fondamenti	 della	bioetica	clinica.	2.	Malattie	 terminali.	 3.	 Le	
cure palliative. 4. Tecnologie della rianimazione. 5. Problemi 
etici nell’assistenza del paziente geriatrico. 6. La morte cere-
brale.	7.	Trasfusioni	di	sangue	e	dialisi.	8.	Consenso	 informa-
to.

Testi: Dispense	del	docente.

D9b
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Trapiantologia
(Proff.	Guido	Bellinghieri – Antonella sPAdA - Giovanni russo)

Argomenti del corso: 1. Storia dei trapianti. 2. interventi tec-
nologicamente possibili. 3. il trapianto di cuore. 4. L’ipotesi di 
un	trapianto	di	cervello.	5.	Il	trapianto	di	organi	“artificiali”.	6.	
il problema dell’accertamento della morte cerebrale. 7. La “do-
nazione”.

Testi: Dispense	dei	Docenti.

Eutanasia
(Proff.	Giusi	FurnAri luvArà	–	Giovanni	russo - Girolamo Cotroneo)

Argomenti del corso: 1. Terminologia. 2. Storia. 3. L’anziano e la 
sua	posizione	sociale.	4.	Il	problema	filosofico	e	teologico	dell’eu-
tanasia. 5. Problemi nella pratica clinica. 6. Alcuni princìpi. 7. Un 
diritto all’eutanasia? 8. La posizione della bioetica laica.

Testi: Dispense	dei	Docenti.

Bioetica sociale: droga, alcolismo, tabacco
(Prof.	Giovanni	russo)

Argomenti del corso: 1. Le sostanze psicotrope. 2. Astinenza 
ed overdose. 3. Gli oppiacei. 4. Gli allucinogeni. 5. Cocaina. 6. 
nuove tossicodipendenze. 7. Aspetti etico-individuali della tossi-
codipendenza.	8.	Il	rischio	fisico.	9.	Una	valutazione	etica	dei	fat-
tori di rischio. 10. il vuoto di valori. 11. La responsabilità sogget-
tiva. 12. Tossicomanie e adolescenza. 13. La tossicodipendenza 
come	problema	etico-sociale:	l’intervento	dello	Stato,	proibizio-
ne,	liberalizzazione.	14.	L’etica	della	prevenzione.	15.	Alcolismo:	
vizio	o	malattia?	16.	Alcolismo:	epidemiologia.	17.	Tabacco:	di-
sturbi	mentali	e	fisici	indotti	dal	tabacco.	18.	Fumo	e	gravidanza.	
19.	Prevenzione	del	fumo.

Testi: Voci di Bioetica sociale dall’Enciclopedia di Bioetica e sessuologia 
(ed. G. Russo).
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Bioetica ambientale
(Proff.	Giuseppe	lAmoniCA - Giovanni russo)

Argomenti del corso: Gli argomenti potranno subire cambiamenti 
che	verranno	comunicati	dal	docente.	Temi	previsti:	1.	Bioetica	am-
bientale:	fondamenti	e	ambiti	di	ricerca.	2.	Modelli	di	bioetica	am-
bientale:	a)	antropocentrismo;	b)	biocentrismo;	c)	ecocentrismo;	d)	
ecofemminismo,	e)	deep	ecology;	f)	comunitarismo.	3.	Mutazioni	
climatiche.	4.	Sostanze	tossiche	e	rifiuti	pericolosi.	5.	Sopravviven-
za e biodiversità. 6. Prospettive bioetiche in agricoltura.

Testi: russo g. (ed.), Bioetica e questione ambientale,	Coop.S.Tom.	–	
Elledici,	Messina	–	Leumann	(TO)	2010.

Bioetica animale
(Proff.	Michele	PAnzerA - Giovanni russo)

Argomenti del corso: 1. Statuto etico degli animali. 2. Vegeta-
rianismo e bioetica. 3. La natura selvatica (Wildlife):	responsabi-
lità e protezione. 4. Pet e animali da compagnia. 5. Zoo e parchi 
zoologici. Per un’etica della cattività. 6. eticità della caccia. 7. 
Allevamento e industria degli animali. Per un’etica della biocul-
tura.	8.	Animali	e	ricerca	scientifica.	9.	 Ingegneria	genetica	su	
animali. 10. etica veterinaria. 

Testi: russo g. (ed.), Fondamenti di bioetica animale,	Coop.S.Tom.	–	El-
ledici,	Messina	–	Leumann	(TO)	2007.

Sessuologia clinica
(Proff.	Emmanuele	jAnnini - Francesco trimArChi

Maria Gabriella sCuderi)

Argomenti del corso: 1. Sessualità e sessuologia. 2. L’approc-
cio	clinico.	3.	Le	varie	fasi	della	sessualità.	4.	La	pubertà	come	
problema clinico. 5. endocrinologia della risposta sessuale. 6. 
Ormoni	sessuali	e	alterazioni	dell’attività	sessuale.	7.	Comporta-
menti sessuali abnormi e perversioni sessuali. 8. Le basi biologi-
che dei comportamenti sessuali violenti. 9. Transessualismo. 10. 
Disfunzioni	sessuali	maschili	e	problemi	andrologici.	11.	Meno-
pausa e sessualità. 12. il desiderio sessuale negli anziani.
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Testi: jAnnini e. – lenzi A. – mAggi m. A., Sessuologia medica. Trattato di 
psicosessuologia e medicina della sessualità, Masson, Milano 2007.

Malattie sessualmente trasmesse e Aids
(Prof.	Dario	sACChini)

Argomenti del corso: 1. Le malattie sessualmente trasmesse 
(STD).	2.	La	situazione	epidemiologica.	3.	Aspetti	scientifici.	4.	
La prevenzione. 5. L’educazione alla salute. 6. Questioni partico-
lari:	a.	Aids	e	partner notification;	b.	Aids	e	contact tracing. 

Testi: sgreCCiA e., Manuale di Bioetica, vol. 2, Vita e Pensiero, Milano 2001. 

Antropologia ed Etica sessuale
(Prof.	Giovanni	russo)

Argomenti del corso: 1.	Modelli	 di	 antropologia	 filosofica.	 2.	
Per	una	 visione	organica	della	persona	umana.	3.	Dalle	diver-
se	antropologie	alle	diverse	concezioni	della	sessualità:	mate-
rialismo;	 esistenzialismo;	 “homo	 oeconomicus”;	 la	 riflessione	
aristotelico-tomista;	 il	 personalismo,	 la	 rivelazione	 biblica.	 4.	
Maturazione	personale	e	sessualità.	5.	Autoerotismo.	6.	Omo-
sessualità.	7.	Deviazioni	dell’istinto	sessuale.	8.	Vedovanza.	9.	
Celibato. 10. Preparazione alla vita di coppia. 11. Rapporti pre-
matrimoniali. 12. Apertura alla vita e regolazione della natalità. 
13. Fedeltà coniugale e divorzio. 

Testi: FrAttAllone r., Sessualità umana. Modelli antropologici e problema-
tiche morali,	Coop.	S.Tom.	–	Elledici,	Messina	–	Leumann	(TO)	2009.

Psicologia sessuale
(Prof.	Umberto	romeo)

Argomenti del corso: 1.	La	sessualità	infantile.	2.	La	pubertà.	
3. il comportamento autoerotico nell’adolescenza. 4. L’omoses-
sualità.	5.	Psicologia	della	mascolinità	e	della	femminilità.	6.	La	
reciprocità di coppia. 7. Sessualità e trasgressione.

Testi: i testi verranno indicati durante il corso.
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Educazione sessuale
(Prof.	Giovanni	russo)

Argomenti del corso: 1.	L’educazione	morale:	a)	natura	dell’edu-
cazione	morale;	b)	obiettivi	dell’educazione	morale;	c)	modalità	
dell’educazione morale da parte dell’educatore. 2. L’educazio-
ne	 sessuale:	 a)	 contenuti	 dell’educazione	 sessuale;	 b)	 moda-
lità	 dell’educazione	 sessuale.	 3.	 Le	 sfide	della	 odierna	 cultura	
all’educazione	sessuale:	a)	la	rivoluzione	sessuale;	b)	la	sessua-
lità	desacralizzata;	c)	 la	sessualità	deprivata	di	senso;	d)	 la	 ri-
comprensione	personalista	 in	 funzione	 educativa.	 4.	 Le	 tappe	
ideali	 dell’educazione	 sessuale:	 a)	 l’educazione	 sessuale	 nella	
tappa	della	identità	sessuale	individuale;	b)	interventi	educativi	
nella tappa dell’identità sessuale espressa nel rapporto interper-
sonale	io-tu;	c)	L’educazione	sessuale	nella	tappa	in	cui	 l’iden-
tità sessuale si proietta verso il noi. 5. Agenti dell’educazione 
sessuale.

Testi: FrAttAllone r., L’educazione sessuale. Interrogativi e risposte alle 
domande di senso sull’amore, Coop. S.Tom., Messina 1999.

Pedofilia e abusi sessuali
(Proff.	Giovanni	russo	–	Fortunato	di noto)

Argomenti del corso: 1.	Definizioni.	2.	Varie	forme	di	abuso.	3.	
Interpretazione	del	fenomeno:	modelli	teorici	di	riferimento.	4.	
Le cause. 5. il messaggio biblico. 6. Alcune dimensioni storiche. 
7. La situazione attuale. 8. Conseguenze sul bambino. 9. Rea-
zioni	alla	pedofilia.	10	Turismo	sessuale	e	pedofilia	 telematica	
(Internet).	11.	Il	pedofilo	è	una	persona.	12.	Per	una	pedagogia	
della	prevenzione.	13.	La	legge	n.	269;	14.	Abuso	sessuale	e	tu-
tela	giuridica	del	minore.	15.	La	“Dichiarazione	di	consenso”.	16.	
il “decalogo dell’ascolto”.

Testi: di noto F., Corpi da gioco. Il prete delle calzette sui marciapiedi 
dei bimbi dimenticati contro la pedofilia,	Elledici,	Leumann	(TO)	2010. 
note per il Corso.
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Sperimentazione clinica e gestione
dei Comitati di Bioetica
(Proff.	Achille	CAPuti	-	Gianfilippo	BAgnAto)

Argomenti del corso: 1. il mondo della sperimentazione. 2. Prin-
cipi	etici	e	direttive	internazionali.	3.	La	sperimentazione	di	far-
maci	innovativi	e	le	sue	fasi.	4. Good Laboratory Practice (GLP) e 
Good Clinical Practice (GCP). 5. Sperimentazione “controllata” e 
“randomizzata”.	6.	Legislazione	vigente.	7.	Sperimentazione	fe-
tale.	8.	Comitati	etici	e	di	bioetica:	identità	e	tipologia.	9.	Finalità	
e competenze dei comitati. 10. Funzioni ed aspetti giuridici dei 
comitati. 11. Responsabilità giuridiche dei comitati.

Testi: Dispense	dei	Docenti.	mordACCi r., Bioetica della sperimentazio-
ne. Fondamenti e linee-guida, Franco Angeli, Milano 1997; sPAgnolo A. 
g. - sgreCCiA e. (edd.), Lineamenti di etica della sperimentazione clinica, 
Vita e Pensiero, Milano 1994.

Economia e politiche sanitarie
(Proff.	Giuseppe	soBBrio	–	Pietro	nAvArrA)

Argomenti del corso: 1. il diritto alla salute. 2. Questioni episte-
mologiche di economia sanitaria. 3. Modelli di economia sani-
taria. 4. Politiche sanitarie. 5. il diritto ad un minimo decente di 
cure e il problema delle priorità. 6. il concetto di equità e il limite 
delle	risorse.	7.	La	questione	dell’efficacia	e	il	criterio	dei	QALYs. 
8. il razionamento delle cure e il criterio dell’età. 9. Allocazione 
delle risorse e priorità in medicina. 10. Assistenza sanitaria e ac-
creditamento delle strutture.

Testi: soBBrio g. (ed.), Efficienza ed efficacia nell’offerta dei servizi sani-
tari, Franco Angeli, Milano 2000.

L’aziendalizzazione della sanità (Stage)
(Prof.	Sebastiano	mArino)

Istituzione e gestione dei Consultori Familiari (Stage)
(Prof.	Cettina	sgAlAmBro)
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Orario
Venerdì

ore	15.45	 –	16.30
ore	16.30	 –	17.15
ore	17.15	 –	17.30	 intervallo
ore	17.30	 –	18.15
ore	18.15	 –	19.00

Sabato

ore	08.45	–	09.30
ore	09.30	–	10.15
ore	10.15	 –	11.00
ore	11.00	 –	11.15	 intervallo
ore	11.15	 –	12.00
ore	12.00	 –	12.45
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Calendario degli stages
a.a. 2012-2013

22 settembre 2012 esami finali master
6 ottobre 2012 esami finali master
19-20 ottobre 2012 (nuovi iscritti)
9-10 novembre 2012
23-24 novembre 2012
14-15 dicembre 2012
12 gennaio 2013 esami finali master
18-19 gennaio 2013
22-23	febbraio	2013
9 marzo 2013 esami finali master
15-16 marzo 2013
5-6 aprile 2013
19-20 aprile 2013 
10-11 maggio 2013
25 maggio 2013 esami finali master
7-8	giugno	2013	 (fine	II	anno)

11-12 ottobre 2013
8-9 novembre 2013
22-23 novembre 2013
13-14 dicembre 2013
10-11 gennaio 2014
14-15	febbraio	2014
7-8 marzo 2014
4-5 aprile 2014
9-10 maggio 2014

N.B.:	Il	termine	per	la	presentazione	delle	domande	per	gli	esami	
di ciascuna sessione scade allo Stage precedente.
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Pubblicazioni

I. RIVISTA

iTineRARiUM. Rivista quadrimestrale multidisciplinare dell’isti-
tuto Teologico “San Tommaso”, 1993-
Direzione:	Francesco	di nAtAle - Giovanni russo (Vicedirettori) - 
Giuseppe CostA sdb	(Direttore	responsabile)	-	Armando	lo PAro 
(Segretario amministrativo).
Consiglio	di	Redazione:	Annunziata	AntonAzzo - Ferdinando Aro-
niCA - Velleda BolognAri - nunzio Conte - Giuseppe CostA dioc. Me 
- Giovanna CostAnzo - Raimondo FrAttAllone - Marianna gensABellA 
FurnAri - Luigi lA rosA - Giusi FurnAri luvArà - Antonio meli - Pietro 
Pizzuto - Paola riCCi sindoni - Basilio rinAudo - Giuseppe rutA

Segreteria	amministrativa:	Armando	lo PAro - Sergio AidAlA 

II. COLLANE 
curate dall’istituto

A. Problemi e proposte di Catechesi e Liturgia
Edizioni	Dehoniane,	Napoli-Roma

1. CrAvottA g. (ed.), Giovani e morale. Presupposti per una cate-
chesi morale giovanile, napoli, 19852, pp. 222 (esaurito).

2. CrAvottA g. (ed.), Spiritualità del quotidiano. Proposte e itinerari 
per la catechesi giovanile, napoli 1984, pp. 364 (esaurito).

3. emmA m., I giovani e la fede oggi. Ricerca longitudinale socio-
psicologica sulla religiosità dei giovani, napoli 19852, pp. 222 
(esaurito).

4. CrAvottA g. (ed.), Catechesi narrativa, napoli 1985, pp. 157 
(esaurito).

5. Conte n., Fanciulli a Messa? Dal “Direttorio per le Messe dei 
fanciulli” (1973) ad oggi, napoli 1985, pp. 259 (esaurito).

6. emmA m., Giovani nuove frontiere morali. Ricerca socio-psico-
logica sugli orientamenti morali dei giovani, napoli 1985, pp. 
243 (esaurito).
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7. AroniCA F. (ed.), Morale sotto inchiesta. Risvolti educativi della 
concezione morale dei giovani di oggi, napoli 1987, pp. 165 
(esaurito).

8. Conte n., Benedetto Colui che viene. L’Eucaristia e l’escatolo-
gia, napoli 1987, pp. 339 (esaurito).

9. CrAvottA g. (ed.), Catechesi per una cultura che cambia. i. La 
memoria, napoli 1988, pp. 207 (esaurito).

10. CrAvottA g. (ed.), Catechesi per una cultura che cambia. ii. Il 
futuro, napoli 1988, pp. 196. (esaurito).

11. FerrAro g., Dottrina della liturgia sui sacramenti della fede, 
Roma 1990, pp. 223 (esaurito).

12. lAdriere j., Svolta linguistica e parola della fede (ed. meli A.), 
Roma 1991, pp. 206 (esaurito).

B. Contributi e studi
Edi	Oftes,	Palermo

1. lA PiAnA l., Teologia e ministero della parola in S. Gregorio Ma-
gno, 1987, pp. 208 (esaurito).

2.	 Dell’Agli n., La maturità dell’adolescente e del suo educatore. 
Linee di psicopedagogia adolescenziale, 1988, pp. 300 (esau-
rito).

3. urso g., Giovani a Catania tra contraddizioni e speranze. Ri-
lettura di un’indagine socio-religiosa sui valori e sugli atteggia-
menti dei giovani catanesi degli anni ‘80, 1988, pp. 215 (esau-
rito).

4. del Core P., Giovani, identità e senso della vita. Contributo 
sperimentale alla teoria motivazionale di V. Frankl, 1990, pp. 
135 (esaurito).

5. Conte n., La misericordia del Signore è eterna (Sl 137,8a). Il 
sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, 1990, pp. 
309 (esaurito).

6. FrAttAllone r., Proverbi siciliani. Una visione sapienziale della 
vita, 1991, pp. 254.

7. rutA g., L’annuncio di Cristo. Approccio storico al movimento 
catechistico italiano nel XX secolo, 1992, pp. 341.

8. Conte n., Benedetto Dio che ci ha benedetti in Cristo. Introdu-
zione alla Liturgia, 1992, pp. 349 (esaurito).
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C. Convegni - Ricerche - Atti
Coop.	S.Tom.	(Istituto	Teologico	S.	Tommaso)	–	Elledici,	
Messina	–	Leumann	(TO)

1. Chiesa e Mezzogiorno. Riflessioni sul documento della CEI 
“Chiesa italiana e Mezzogiorno: sviluppo nella solidarietà”, 
1990, pp. 191.

2. romeo u. – BonArdelli e.F. (edd.), Viktor Frankl a Messina nel 
ventennio dell’associazione COSPES, 1990, pp. 102.

3. d’AndreA F., Chiesa e questione meridionale, 1991, pp. 83.
4. CostA g. (ed.), Don Bosco in terza pagina. La stampa e il Fon-

datore dei Salesiani, 1991, pp. 253.
5. CrAvottA g. - lA PiAnA C. - romeo u. – soFo e. – urso g., Giovani 

così a Messina. Valori giovanili a Messina (inizio anni ‘90). 1. I 
dati dell’indagine, 1992, pp. 203. (esaurito).

6. d’AndreA F., Francesco di Paola asceta sociale, 1994, pp. 
131.

7. lo grAnde g. – montAnti C. – romeo u. – urso g., Sentirsi gran-
di. Indagine sui preadolescenti di Messina, 1997, pp. 135.

8. terrAnA P., I laici nella comunità romana nel IV secolo, 1999, 
pp. 254.

9. romAno A., Percorsi della catechesi malgascia. Un contributo 
alla riflessione teologico-catechetica, 2003, pp. 358.

10. di BellA t., L’autenticità dell’esistenza e il problema di Dio in 
Martin Heidegger, 2004, pp. 149.

11. AmAto C., Il marxismo di Marx. Tra dogma e utopia, 2005, pp. 
167.

12. lA rosA l., Scenari della catechesi moderna (Secc. XVI-XIX), 
2005, pp. 287.

13. AlCAmo g., La catechesi in Sicilia tra il Concilio Vaticano II e il 
Giubileo del 2000. Le scelte proposte dall’Ufficio Catechisti-
co Regionale, 2006, pp. 447.

14. di nAtAle F., Francesco Testa il “Bossuet siciliano”. Chiesa e 
catechesi a Monreale nel Settecento, 2006, pp. 352.

15. di BellA t., Michel Henry. La fenomenologia della vita, 2007, 
pp. 134.

16. PlACidA F., Le omelie battesimali e mistagogiche di Teodoro di 
Mopsuestia, 2008, pp. 253.

17. RomAno A. (ed.), Catechesi e catechetica per la fedeltà a Dio 
e all’uomo. Studi in onore del prof. Don Giovanni Cravotta, 
2008, pp. 303.
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18. lA rosA l., La trasmissione della fede. Percorsi storici (Secc. 
IV-XV), 2009, pp. 596.

19. RomAno A. (ed.), Guidati dalla Parola nei luoghi della vita. La 
catechesi tra Rivelazione e segni dei tempi, 2009, pp. 191.

20. CostA g. (ed.), Lettera ai Filippesi. Il cuore libero di Paolo in 
catene, 2009, pp. 183.

21. RomAno A., Madagascar. Autenticità «in transizione» tra cultura 
e inculturazione della fede, 2010, pp. 278.

22. BolognAri v. – gAtto F. – russo g. (edd.), La sfida educativa: 
emergenza o cosa di cuore?, 2010, pp. 142.

23. di BellA t., La via della responsabilità. Emmanuel Lévinas e 
Hans Jonas, 2010, pp 135.

24. CAssAro g.C., Girolamo Seripando. La grazia e il metodo teo-
logico, 2011, pp. 460.

25. di BellA T., Cristo Logos – Amore. Da San Bonaventura alla fi-
losofia odierna, 2012, pp. 118.

D. Cultura e vita
Coop.	S.Tom.	(Istituto	Teologico	S.	Tommaso)	–	Elledici,
Messina	–	Leumann	(TO)

1. russo g., Formarsi alla bioetica e al valore della vita, 1996, pp. 
127.

2. russo g., La clonazione dei soggetti umani, 1997, pp. 79 
(esaurito).

3. FrAttAllone r., L’educazione sessuale. Interrogativi e risposte 
alle domande di senso sull’amore, 1999, pp. 254.

4. FrAttAllone r., Antropologia ed etica sessuale, 2001, pp. 207 
(esaurito).

5. modAFFAri m.g.s., Ingegneria Genetica, 2002, pp. 91 (esaurito).
6. FrAttAllone r., Magistero della Chiesa, etica e bioetica, 2003, 

pp. 134.
7. CostA g., Fondamenti biblici della bioetica, 2003, pp. 157.
8. russo g. (ed.), La verità vi farà liberi. Ethos cristocentrico e 

antropologia filiale, 2004, pp. 139.
9. russo g. (ed.), Deus Caritas Est. Riflessioni sull’Enciclica di 

Benedetto XVI, 2006, pp. 143.
10. russo g. (ed.), La speranza: attesa di un eterno già donato. Com-

menti all’Enciclica “Spe salvi” di Benedetto XVI, 2008, pp. 199.
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E. Strumenti per insegnare
Coop. S.Tom. (istituto Teologico S. Tommaso), Messina

1. rutA g. (ed.), Cose antiche e cose nuove. La didattica dell’IRC 
fra tradizione e prospettive, 1998, pp. 450.

2. rutA g. (ed.), L’insegnamento della religione cattolica e i suoi 
compagni di viaggio. Colloquio interdisciplinare per ridisegna-
re identità e interazione, 1998, pp. 248.

3. rutA g. (ed.), L’insegnamento della religione nel mondo dei 
simboli. Attualità, fondamenti e sviluppi, 1999, pp. 360.

4. rutA g. (ed.), L’insegnamento della religione cattolica e i suoi 
esiti formativi. Riforma, sperimentazione e valutazione, 2000, 
pp. 206. (esaurito)

5. CrAvottA g., Metodologia per lo studio e la ricerca scientifica, 
2000, pp. 271 (esaurito).

6. CrAvottA g. (ed.), Linguaggi umani e mistero trinitario. Per la didat-
tica dell’insegnamento della religione cattolica, 2001, pp. 432.

7. Conte n., Lasciatevi riconciliare con Dio (2Cor 5,20b). Il sacra-
mento della penitenza e della riconciliazione, 2001, pp. 277.

8. meli A., Le frontiere della scienza, 2001, pp. 110.
9. BolognAri v. – CrAvottA g., Problemi dell’educazione e della 

scuola nell’epoca della mondializzazione. Approcci multidisci-
plinari per insegnanti ed educatori, 2002, pp. 247.

10. Conte n., Battezzati in un solo Spirito per formare un solo Cor-
po. Battesimo e Confermazione sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, 2002, pp. 328.

11. Conte n., Questo per voi il segno (Lc 2,12). Sacramentaria ge-
nerale, 2004, pp. 282.

12. CrAvottA g. (ed.), Educare alla responsabilità morale nel tem-
po della post-modernità. Culture, religioni, bioetica, scuola, 
2004, pp. 248.

13. CrAvottA g.	–	Fiorin i. (edd.), La valutazione della scuola, 2005, 
pp. 213.

14. CrAvottA g.	–	Fiorin i. (edd.), L’autovalutazione dell’insegnan-
te, 2007, pp. 288.

15. di nAtAle F.	–	Fiorin i. (edd.), La valutazione dell’alunno, 2007, 
pp. 223.

16. di nAtAle F. – Fiorin i. (edd.), Costruire comunità nella classe. 
L’insegnamento educativo, 2008, pp. 229.

17. di nAtAle F. – Fiorin i. (edd.), Costruire comunità nella scuola. 
La buona scuola e le sfide del cambiamento, 2009, pp. 207.
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F. Laboratorio giovani: indagini e ricerche
Coop. S. Tom. (istituto Teologico S. Tommaso), Messina

1. FiliPPello P. – lo grAnde g. – romeo u., Ancora di più. Indagine psi-
co-sociale tra i ragazzi delle scuole di Messina, 2000, pp. 128.

2. lo grAnde g. – romeo u. – urso g. (edd.), Giovani in prospetti-
va. Vissuto del tempo e religiosità in Sicilia, 2001, pp. 351.

3. romAno A., Les catéchistes à Madagascar. Rapport sur la formation 
et la vie des Catéchistes (Enquête 2004-2006), 2006, pp. 175.

G. Laboratori di fede e cultura
Coop. S. Tom. (istituto Teologico S. Tommaso), Messina

1. rutA g., Sui sentieri di Giona. Percorsi di riflessione e di espres-
sione a partire dalla Bibbia, dalla cultura e dall’esperienza, 
2003, pp. 120.

2. CostA g., Il Vangelo della festa. Introduzione e teologia. Lectio 
su brani scelti del Vangelo di Giovanni, 2004, pp. 156.

3. rutA g., Romano Guardini e l’essenza del cristianesimo, 2005, 
pp. 324.

4. CostA g., Il Vangelo della Chiesa. Introduzione e teologia. Lec-
tio su brani scelti del Vangelo di Matteo, 2005, pp. 191. 

5. CostA g., Il Vangelo dei Dodici. Introduzione e teologia. Lectio 
su brani scelti del Vangelo di Marco, 2005, pp. 165.

6. CostA g., Il Vangelo della gioia. Introduzione e teologia. Lectio 
su brani scelti del Vangelo di Luca, 2006, pp. 188.

7. AntonAzzo A., Chesterton, Lewis Tolkien. La Letteratura Dimen-
ticata, tre scrittori per la speranza, 2007, pp. 156.

8. AntonAzzo A., Julien Green. Quando Messina non ebbe un do-
mani, 2009, pp. 95.

H. Manuali di Panteno – Filosofia, Teologia, Catechetica
Coop.	S.Tom.	(Istituto	Teologico	S.	Tommaso)	–	Elledici,
Messina	–	Leumann	(TO)

Filosofia
1.  russo g. - sCArCellA e., Quel bene che ci rende veri, 2011, pp. 

222.
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Teologia
1. terrAnA P., Lineamenti di storia della Chiesa antica, 2005, pp. 

247.
2. Conte n., Il pane della vita e il calice della salvezza. Teologia e 

pastorale dell’Eucaristia, 2006, pp. 373.
3.  Russo g., Evangelium amoris. Corso di morale familiare e ses-

suale, 2007, pp. 270.
4. Conte n., La preghiera della fede e l’olio della consolazione. 

Il sacramento dell’Unzione e la cura pastorale degli infermi, 
2007, pp. 192.

5. FrAttAllone r., Il dono del perdono. Prospettiva pastorale cele-
brativa, 2010, pp. 282.

6.  Aliquò P., Gesù il Signore che libera e salva, 2011, pp. 367.

Catechetica
1. Conte n., Andate, ammaestrate e battezzate tutte le genti. Ca-

techesi e liturgia, 2006, pp. 343.
2. Meli A., Manuale di semiotica, 2007, pp. 206.
3. rutA g., Catechetica come scienza. Introduzione allo studio e 

rilievi epistemologici, 2010, pp. 447.
4.		Di nAtAle F., Guidasti come un gregge il tuo popolo (Sal 77,21). 

Elementi di teologia pastorale in prospettiva storica, 2010, pp. 
438.

I. Bioetica solidale
Coop.	S.Tom.	(Istituto	Teologico	S.	Tommaso)	–	Elledici,	
Messina	–	Leumann	(TO)

1. russo g. (ed), Fondamenti di bioetica animale, 2007, pp. 
263.

2. FrAttAllone r., Sessualità umana. Modelli antropologici e pro-
blematiche morali, 2009, pp. 207.

3. russo g. (ed), Bioetica medica. Per medici e professionisti del-
la sanità, 2009, pp. 431.

4. russo g. (ed), Dignitas Personae. Commenti all’Istruzione sul-
la bioetica, 2009, pp. 315.

5. russo g. (ed), Questione di bioetica ambientale, 2010, pp. 
295.
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J. Storia e profili
Coop.	S.Tom.	(Istituto	Teologico	S.	Tommaso)	–	Elledici,
Messina	–	Leumann	(TO)

1. AroniCA F., Il “S. Tommaso” nei suoi primi 40 anni di vita (1950-
1990). Frammenti di storia, per non dimenticare uomini e cose, 
2008, pp. 138.

2. mosCAto m.t., “Fare la verità”. Don Gino Corallo, pedagogista 
salesiano, 2008, pp. 80.

K. Sussidi pastorali
Coop.	S.Tom.	(Istituto	Teologico	S.	Tommaso)	–	Elledici,
Messina	–	Leumann	(TO)

1. russo g., Per la vita / Pro life,	Coop.	S.Tom.	–	Elledici,	Messi-
na	–	Leumann	(TO)	2011,	pp.	158.

III. FUORI COLLANE (dal 2000)

Aliquò P., Vangelo secondo Marco, Messina 2002, pp. 208.
Aliquò P., Le donne di Luca, Messina 2004, pp. 154.
Aliquò P., Lo annunciamo a voi, Messina 2005, pp. 110.
Aliquò P., La bella notizia del Regno. Commento al Vangelo di Mar-

co, Paoline, Milano 2005, pp. 272.
Aliquò P., Mistero d’amore, Messina 2006, pp. 96.
Aliquò P., Discepola e Madre, Messina 2007, pp. 142.
Aliquò P., Al soffio dello Spirito. Per essere testimoni, Messina 

2008, pp. 119.
AroniCA F., Don Brizio Casciola, don Giovanni Antonietti. Una ven-

tennale amicizia consolidata all’ombra della Casa dell’Orfano 
di Ponte Selva. Circolo	culturale	D.	Brizio	Casciola,	Montefal-
co (PG) 2000, pp. 207.

AroniCA F.	–	BedesChi L., Lettere Romane. Un testo pirata del Mo-
dernismo italiano (1906), Quattroventi, Urbino 2000, pp. 145.

AroniCA F., Quattro saggi su don Brizio Casciola, Circolo culturale 
Don	Brizio	Casciola,	Montefalco	(PG)	2002,	pp.	250.

AroniCA F., Don Brizio Casciola tra nazionalismo e fascismo, ed. 
Spes - Fondazione “Giuseppe Capograssi”, Roma 2003, pp. 
319.
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AroniCA F., Don Brizio Casciola nella Chiesa del suo tempo (1900-
1950). Con documenti inediti, ed. Spes, Milazzo 2005.

BArBettA S., Permetti una Parola? Cammino epistolare per adole-
scenti con il vangelo della domenica,	ElleDiCi,	Leumann	(TO)	
2009.

BArBettA S., Permetti una Parola?/2. Cammino epistolare per ado-
lescenti con il vangelo della domenica,	ElleDiCi,	Leumann	(TO)	
2010.

BArBettA S., Permetti una Parola?/3. Cammino epistolare per ado-
lescenti con il vangelo della domenica,	ElleDiCi,	Leumann	(TO)	
2011.

BolognAri v. – PAssAseo A.m., Costruire e organizzare l’impresa 
formativa, Pensa Multimedia, Lecce 2002, pp. 213.

BolognAri v., Intercultura, paideia per una nuova era. Studi e ricer-
che del Dottorato in Pedagogia interculturale, Pensa Multime-
dia, Lecce 2004, pp. 286.

BolognAri v. (ed.), Il futuro delle relazioni interculturali. Ricerche, 
strumenti metodologici, orientamenti educativi, “Collana Ago-
rà” 9, Pensa multimedia, Lecce 2006, pp. 331.

CAssAro G., La grazia negli scritti di Girolamo Seripando. Teologia 
e metodo teologico tra la Riforma e il rinnovamento della Sco-
lastica,	Università	Pontificia	Salesiana,	Roma	2010,	pp.	124.

CostA g., “A due a due”. Vocazione e missione nel Vangelo di Mar-
co, Rogate, Roma 2006, pp. 247.

CostA g., La riparazione. Il carisma vissuto come ideale di vita, 
Tip. Trischitta, Messina 2008, pp. 104.

CostA g., Lettera ai Romani, Arcidiocesi di Messina, Messina 
2008, pp. 150.

CostA g., Questioni Paoline. contributi biblico-teologici e filosofico-cul-
turali per la conoscenza di Paolo, iSSR, Messina 2009, pp. 175.

CrAvottA g., Evangelizzare: portare la buona notizia,	CNOS-FAP,	
Roma 2000, pp. 41.

di mArCo l., Dalla promessa alla vita nuova, L’Ascesa, Patti (Me) 
2011, pp. 126.

di nAtAle F., Il catechismo di Mons. Francesco Testa (1704-1773): 
“Elementi della Dottrina Cristiana ad uso della Diocesi di 
Monreale”. Contesto storico-culturale e contenuti teologici, 
Estratto	della	Dissertazione,	Università	Pontificia	Salesiana	
-	Facoltà	di	Teologia	-	Dipartimento	di	Pastorale	Giovanile	e	
Catechetica, Roma 2002, pp. 112.
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di Pietro C., Domenico De’ Domenichi (1416-1478). Vescovo e ri-
formatore, “Chiesa e Storia” 7, CLV-edizioni Liturgiche, Roma 
2010.

di sAnto e. (ed.), La speranza cristiana. Riflessioni e guida alla 
lettura dell’Enciclica “Spe salvi” di Benedetto XVI, edizioni del 
Santuario Maria SS. del Tindari, Tindari (Me) 2008, pp. 102.

di sAnto e., L’Apologetica dell’Ambrosiaster. Cristiani, pagani e 
Giudei nella Roma tardoantica, institutum Patristicum Augu-
stinianum, 2008, pp. 607.

Foti e., Eustochia Smeralda e Maria di Nazaret, Porziuncola, As-
sisi 2001, pp. 191.

FrAttAllone r., La sofferenza trasfigurata nella Croce. Suor Maria 
Alfonsa Bruno di Gesù Bambino (1937-1994) “Ancella Riparatri-
ce”, Coop.S.Tom., Messina 2000, pp. 141.

FrAttAllone r., Kierownictwo duchowe dzis (La direzione spirituale 
oggi),	Wydawnistwo	Ksiezy	Marianów,	Warzawa	2001,	pp.	424.

FrAttAllone r., Religione, fede, speranza e carità virtù del cristia-
no. “La piena maturità in Cristo” (Ef 4,13), LAS, Roma 2003, 
pp. 431.

FrAttAllone r., Sicilia bedda. Cultura sapienziale: proverbi, leggen-
de, religiosità, Coop. S.Tom, Messina 2005, pp. 246. 

FrAttAllone r., Direzione spirituale. Un cammino verso la pienezza 
della vita in Cristo, LAS, Roma 2006, pp. 456.

FrAttAllone r., Gioia luminosa dalla croce. Suor Maria Alfonsa Bru-
no (1937-1994), Coop.S.Tom., Messina 2008, pp. 80.

FrAttAllone r., I ragazzi della Bibbia. Cantacatechismo,	Elle	Di	Ci,	
Leumann	(TO)	2008,	pp.	15.	

gensABellA FurnAri m. (ed), Il paziente, il medico e l’arte della cura, 
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2005, pp. 225.

gensABellA FurnAri m. (ed), Vulnerabilità e cura. Bioetica ed espe-
rienza del limite, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008, pp. 
272.

istituto teologiCo “s. tommAso”, Norme per la redazione del lavoro 
scientifico, Coop.S.Tom., Messina 2010, pp. 48.

lA PiAnA C., L’uomo “cercatore di Dio”,	CNOS-FAP,	Roma	2000,	
pp. 47.

mAjuri v. (ed), La teologia del Magistero di Benedetto XVI, iSSR, 
Messina 2009, pp. 119.

meli A., Il senso svelato. Introduzione alla semantica,	LDC,	Leu-
mann	(TO)	2003,	pp.	117.
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meli A., L’evento cristiano. Un percorso,	Elledici,	Leumann	(TO)	
2010, pp. 78.

meli A., Filo-sofia, Tip. Trischitta, Messina 2010, pp. 47.
meli A., Le grandi questioni della filsofia, Akea, Ravenna 2010, 

pp. 198.
meli A., Introduzione alla comunicazione umana, Libreria editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 2011.
mosetto F., Lettere di San Paolo. I. Lettere ai Tessalonicesi. Lette-

re ai corinzi,	ElleDiCi,	Leumann	2011.
mosetto F., Lettere di San Paolo. II. Lettera ai Filippesi. Lettera ai 

Galati. Lettera ai romani,	ElleDiCi,	Leumann	2011.
mosetto F., Lettere di San Paolo. III. Lettere ai Colossesi, agli Efe-

sini, a Timoteo, a Tito, a Filemone,	ElleDiCi,	Leumann	2012.
orlAndo g. – ArCAmone m. – mAstAntuono A., Don Milani, Ave, 

Roma 2008.
orlAndo g., Oliveri. Frammenti di vita civile e religiosa, edsa, Mes-

sina 2010.
PAvone m., La preghiera del diacono nel rito romano e nel rito bi-

zantino-greco, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2006, pp. 288.

PAvone m., Dalla riedificazione alla dedicazione. L’Anno Giubilare 
a Curcuraci,	Di	Nicolò,	Messina	2008,	pp.127.

PisCiottA F., Evangelizzare i poveri. L’impegno pastorale di Mons. 
Martino Orsino, Vescovo di Patti (1844-1860). Catechismo e 
preghiere in dialetto siciliano, Coop.S.Tom., Messina 2006, 
pp. 527.

Pizzuto P., Lasciati stupire dal Signore,	Centro	Diocesano	Voca-
zioni, Patti (Me) 2001.

Pizzuto P., La teologia della rivelazione di Jean Daniélou. Influsso 
su Dei	Verbum e valore attuale, Pontificia	Università	Grego-
riana, Roma 2003.

Pizzuto P. – nAtoli g., Preghiamo con Maria,	Centro	Diocesano	
Vocazioni, Patti (Me) 2003.

PlACidA F., Aspetti catechistico-liturgici dell’opera di Cromazio di 
Aquileia, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ) 2005, pp. 305.

rinAudo B.	–	mirAColA s., Il cardinale Scipione Rebiba (1504-1577). 
Vita e azione pastorale di un vescovo riformatore, L’ascesa, 
Patti (Me) 2007, pp. 199.

rinAudo B., Il Dio Trinità e la sofferenza d’amore, L’ascesa, Patti 
(Me) 2008, pp. 123.



127

rinAudo B., Il Seminario Vescovile di Patti e la Biblioteca «Divus 
Thomas». Profilo storico documentato (1588-2008), L’ascesa, 
Patti (Me) 2009, pp. 375.

russo g., Vivere è esserci,	CNOS-FAP,	Roma	2000,	pp.	51.
russo g. (ed.), Famiglia, procreazione e nuove frontiere della ge-

netica. Atti del Simposio del 4 maggio 2001 [estratto da “itine-
rarium” 9 (2001) 19], Coop. S.Tom., Messina 2001, pp. 60.

russo g. (ed.), Riflessioni per un bilancio della Bioetica di V.R. 
Potter [estratto da “itinerarium” 10 (2002) 20], Coop. S.Tom., 
Messina 2002, pp. 86.

russo g. (ed.), La Persona: verità morale sinfonica. Studi in onore 
del prof. Raimondo Frattallone,	Coop.	S.Tom.	–	Elledici,	Mes-
sina	–	Leumann	(TO)	2004,	pp.	263.

russo g. (ed.), Il medico. Identità e ruoli nella società di oggi, elle-
dici	–	CIC,	Leumann	(TO)	–	Roma	2004,	pp.	264.

russo g. (ed.), Enciclopedia di bioetica e sessuologia,	Elledici	–	
Velar	–	Cic	Ediz.	Internazionali,	Leumann	(TO)	–	Gorle	(BG)	–	
Roma 2004, pp. 1880.

russo g. (ed.), Bioetica. Manuale per teologi, LAS, Roma 2005, 
pp. 495.

russo g., Bioetica e cristiani,	Elledici,	Leumann	(TO)	2005,	pp.	33.
russo g., Bioetica in dialogo con i giovani,	Elledici,	Leumann	(TO)	

2005, pp. 120.
russo g., Il testamento biologico,	Elledici,	Leumann	 (TO)	2010,	

pp. 31.
russo g., Per la vita / Pro life,	Coop.	S.Tom.	–	Elledici,	Messina	–	

Leumann	(TO)	2011,	pp.	158.
rutA g., Che sei tu, Gesù di Nazareth?,	CNOS-FAP,	Roma	2000,	

pp. 51.
rutA g., La Pasqua di Gesù,	CNOS-FAP,	Roma	2000,	pp.	35.
rutA g., La progettazione delle competenze di base – La dimen-

sione etico/religiosa –	 (guida	per	 il	 formatore),	CNOS-FAP,	
Roma 2000, pp. 45.

rutA g., Progettare la pastorale giovanile oggi,	 LDC,	 Leumann	
(TO)	2002,	pp.	150.

rutA g. (ed), Vivere in… L’identità. Percorso di cultura etica e re-
ligiosa,	CNOS-FAP,	Roma	2007,	pp.	103.

rutA g. (ed), Vivere… Linee guida per i formatori di Cultura etica 
e religiosa nei percorsi di Istruzione e Formazione Professio-
nale,	CNOS-FAP,	Roma	2007,	pp.	79.
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rutA g. (ed), Sulle ali della Croce. Nino Baglieri e… tanta voglia 
di correre,	Coop.	S.Tom.	–	Elle	Di	Ci,	Messina-Leumann	(TO)	
2008, pp. 318.

rutA g. (ed.), Vivere con... 2. La relazione. Percorso di cultura eti-
ca e religiosa,	CNOS-FAP,	Roma	2008,	pp.	150.

rutA g. (ed.), Vivere per... 3. Il progetto. Percorso di cultura etica 
e religiosa,	CNOS-FAP,	Roma	2008,	pp.	142.

rutA g. (ed.), Nino Baglieri a 360 gradi... L’«atleta di Dio» sotto vari 
punti di vista,	Coop.	S.Tom.	–	Elle	Di	Ci,	Messina-Leumann	
(TO)	2011,	pp.	239.

sirnA C., Tempo formativo e creatività. Scritti in onore di Leone 
Agnello, voll. i e ii, Pensa Multimedia, Lecce 2007, pp. 401.
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Calendario annuale

Settembre 2012
1 S

2 D

3 L Scadenza:	Presentazione	domande	di	esami	per	la	Sessione	Autunnale
4 M

5 M

6 G

7 V 
Master in Pastorale Giovanile
inizio Sessione Autunnale esami

8 S 

9 D

10 L 

11 M 

12 M 

13 G 

14 V 

15 S  h	08.45:	Esame	conclusivo	IV	Anno

16 D

17 L  h	08.45:	Baccal.	–	Scritto	I	forma

18 M  h	08.45:	Baccal.	–	Orale	I	forma

19 M

20 G

21 V

22 S  h	07.45:	Esame	finale	Master	di	Bioetica

23 D

24 L

25 M

26 M

27 G

28 V

29 S

30 D

Legenda:
 giorno di lezione -  giorno di sessione di esami -  vacat
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Ottobre	2012

1 L
h	09.00:	Assemblea	Docenti	
h	11.00:	Celebrazione	Eucaristica	e	inaugurazione	Anno	Accademico

2 M  Inizio	lezioni	I	semestre:	I	ciclo

3 M  Inizio	lezioni	I	semestre:	II	ciclo

4 G  S. Francesco

5 V 

6 S  h	07.45:	Esame	finale	Master	di	Bioetica

7 D

8 L 

9 M 

10 M 
h	12.00:	Assemblea	Studenti	I	e	II	ciclo	-	Elezione	rappresentanti	al	
Cons. d’istituto

11 G  h	09.00:	Esame	ammissione	al	II	ciclo

12 V 
Master in Pastorale Giovanile
Scadenza:	Immatricolazioni	e	Iscrizioni	al	I	semestre

13 S

14 D

15 L 

16 M  h	9.00:	Consiglio	di	Direzione

17 M 

18 G 

19 V  Stage Master di Bioetica

20 S Stage Master di Bioetica

21 D

22 L 

23 M  Scadenza:	Presentazione	domande	di	esonero	da	corsi	o	esami
24 M 

25 G 
Scadenza:	Presentazione	Schema	per	il	Seminario	di	sintesi	del	
Baccalaureato

26 V  Master in Pastorale Giovanile (inizio nuovo anno)

27 S

28 D

29 L  h	09.00:	Consiglio	d’Istituto

30 M  Scadenza:	Versamento	I	rata	delle	tasse	accademiche
31 M 
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novembre 2012
1 G Tutti i santi

2 V 
Commemorazione 

fedeli defunti

3 S

4 D

5 L 

6 M 

7 M 

8 G 

9 V 
h	17.00:	Prolusione
Stage Master di Bioetica

10 S Stage Master di Bioetica

11 D

12 L 

13 M 

14 M 

15 G 

16 V  Master in Pastorale Giovanile

17 S

18 D

19 L 

20 M  h	08.45:	Seminario	del	I	Ciclo:	Dei Verbum

21 M 

22 G  Festa di Facoltà S. Cecilia

23 V  Stage Master di Bioetica

24 S Stage Master di Bioetica

25 D Cristo Re 

26 L 

27 M 
Scadenza:	Presentazione	domande	di	esami	
per la Sessione invernale

28 M 

29 G 

30 V 
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Dicembre	2012
1 S

2 D I Avvento

3 L 

4 M 

5 M 

6 G 

7 V 

8 S Immacolata

9 D II Avvento

10 L 
Scadenza:	Consegna	della	Tesi	per	l’esame	di	grado	
della Licenza

11 M 

12 M  h	08.45:	Tavola	rotonda:	Sacrosanctum Concilium

13 G 

14 V 
Master in Pastorale Giovanile
Stage Master di Bioetica

15 S Stage Master di Bioetica

16 D III Avvento

17 L 

18 M 

19 M 

20 G 

21 V 

22 S

23 D IV Avvento

24 L

25 M Natale

26 M

27 G

28 V

29 S

30 D

31 L
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Gennaio 2013
1 M

2 M

3 G

4 V

5 S

6 D Epifania

7 L  Ripresa delle lezioni i semestre

8 M 

9 M 

10 G  Ultimo giorno del i semestre

11 V Master in Pastorale Giovanile

12 S  h	07.45:	Esame	finale	Master	di	Bioetica

13 D

14 L

15 M

16 M  inizio Sessione invernale esami

17 G 

18 V  Stage Master di Bioetica

19 S  Stage Master di Bioetica

20 D

21 L 

22 M 

23 M 

24 G 

25 V 

26 S 

27 D

28 L 

29 M 

30 M 

31 G  S. Giovanni Bosco
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Febbraio 2013
1 V 

2 S  h	08.45:	Esame	conclusivo	IV	Anno

3 D

4 L 
Scadenza:	Presentazione	domande	di	esonero	da	
corsi o esami

5 M  h	08.45:	Baccal.	–	Scritto	I	forma

6 M  h	08.45:	Baccal.	–	Orale	I	forma

7 G

8 V

9 S

10 D

11 L 
Inizio	lezioni	II	semestre:	I	ciclo
h	09.00:	Consiglio	d’Istituto

12 M 

13 M  Le Ceneri

14 G 
Inizio	lezioni	II	semestre:	II	ciclo
h	17.00:	Assemblea	Docenti	I	Ciclo

15 V  Master in Pastorale Giovanile

16 S

17 D I Quaresima

18 L 

19 M  h	08.45:	Dialogo:	Gaudium et Spes

20 M 

21 G 
h	17.00:	Assemblea	Docenti	II	Ciclo
Scadenza:	Versamento	II	rata	delle	tasse	accademiche

22 V 
Master in Pastorale Giovanile
Stage Master di Bioetica

23 S Stage Master di Bioetica

24 D II Quaresima

25 L 

26 M 

27 M 

28 G  h	08.45:	Simposio	di	Catechetica
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Marzo 2013
1 V 

2 S

3 D III Quaresima

4 L 

5 M 

6 M 

7 G 

8 V 

9 S  h	07.45:	Esame	finale	Master	di	Bioetica

10 D IV Quaresima

11 L 

12 M 

13 M  h	08.45:	Tavola	rotonda:	Lumen Gentium

14 G 

15 V 
Master in Pastorale Giovanile
Stage Master di Bioetica

16 S Stage Master di Bioetica

17 D V Quaresima

18 L 

19 M 

20 M 

21 G 

22 V 

23 S

24 D Le Palme

25 L

26 M

27 M

28 G Giovedì santo

29 V Venerdì santo

30 S Sabato santo

31 D Pasqua 
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Aprile 2013
1 L

2 M

3 M

4 G  Ripresa delle lezioni ii semestre

5 V  Stage Master di Bioetica

6 S Stage Master di Bioetica

7 D II Pasqua

8 L 

9 M 

10 M 

11 G 

12 V  Master in Pastorale Giovanile

13 S

14 D III Pasqua

15 L 
Scadenza:	Presentazione	domande	di	esami	per	la	
Sessione estiva

16 M 

17 M 

18 G 

19 V  Stage Master di Bioetica

20 S
Stage Master di Bioetica
Scadenza:	Consegna	della	Tesi	per	l’esame	di	grado	
della Licenza

21 D IV Pasqua 

22 L 
Scadenza:	Consegna	del	Seminario	di	ricerca	per	gli	
studenti del ii Teologico 

23 M 

24 M 

25 G

26 V 

27 S

28 D V Pasqua 

29 L  h	09.00:	Consiglio	d’Istituto

30 M 
Scadenza:	Consegna	del	Seminario	di	Sintesi	di	Bac-
calaureato
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Maggio 2013
1 M

2 G 
Scadenza:	Consegna	dell’Elaborato	per	l’Esa-
me conclusivo del iV Anno

3 V 

4 S

5 D VI Pasqua

6 L  Gita accademica

7 M 

8 M 

9 G 

10 V 
Master in Pastorale Giovanile
Stage Master di Bioetica

11 S Stage Master di Bioetica

12 D Ascensione

13 L 

14 M 

15 M 

16 G 
h	08.45:	2°	Meeting	di	PG
Ultimo giorno del ii semestre 

17 V Scadenza:	Consegna	del	Seminario	di	ricerca	
per gli studenti di Filosofia 

18 S

19 D Pentecoste

20 L

21 M  inizio Sessione estiva esami

22 M 

23 G 

24 V  B.V.M. Ausiliatrice

25 S  h	07.45:	Esame	finale	Master	di	Bioetica

26 D SS. Trinità 

27 L 

28 M 

29 M 

30 G 

31 V 
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Giugno 2013
1 S 

2 D Corpus Domini 
Festa della Rep. italiana

3 L  Maria SS Lettera

4 M 

5 M 

6 G 

7 V  Stage Master di Bioetica

8 S  Stage Master di Bioetica

9 D

10 L  h	08.45:	Esame	conclusivo	IV	Anno

11 M 

12 M  h	08.45:	Baccal.	–	Scritto	I	forma

13 G 

14 V 
h	08.45:	Baccal.	–	Orale	I	e	II	forma
Master in Pastorale Giovanile

15 S Master in Pastorale Giovanile

16 D

17 L h	16.30:	Collegio	Docenti
h	17.15:	Assemblea	Docenti

18 M

19 M h	9.00:	Consiglio	di	Direzione

20 G

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 G

28 V
Scadenza:	Verifica	accademica	e	ammi-
nistrativa	per	chi	difende	nella	Sessione	
Autunnale la Tesi di Licenza

29 S

30 D



139

Luglio 2013
1 L

2 M

3 M

4 G

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 M

11 G

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 G

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 M

25 G

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

31 M Scadenza:	Consegna	della	Tesi	per	l’esame	di	grado	della	Licenza
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Agosto 2013
1 G

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 M

8 G

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 M

15 G BVM Assunta 

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 M

22 G

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 M

29 G

30 V

31 S
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Settembre 2013
1 D

2 L

3 M Scadenza:	Presentazione	domande	di	esami	per	la	Sessione	
Autunnale

4 M

5 G

6 V Master in Pastorale Giovanile

7 S Master in Pastorale Giovanile

8 D

9 L  inizio Sessione Autunnale esami

10 M 

11 M 

12 G 

13 V  Master in Pastorale Giovanile

14 S 

15 D

16 L 

17 M  h	08.45:	Esame	conclusivo	IV	Anno

18 M  h	08.45:	Baccal.	–	Scritto	I	forma

19 G  h	08.45:	Baccal.	–	Orale	I	forma

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 G

27 V

28 S

29 D

30 L h	17.00:	Assemblea	Docenti
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Indirizzi e numeri telefonici

PRESIDENZA ITST:	090	3691;	preside@itst.it
DIREZIONE SSSBS:	090	3691;	bioeticalab@itst.it
SEGRETERIA:	090	3691	101:	itst@itst.it
BIBLIOTECA:	090	3691	109;	biblioteca.stom@itst.it

UNIVERSITà	PONTIFICIA	SALESIANA
Piazza	dell’Ateneo	Salesiano,	1	–	00139	Roma
Tel.	06	872.90.1;	Fax	06	872	90	318

LA PiAnA S. ecc. Rev.ma Mons. Calogero, Arcivescovo di Messina
Palazzo	Arcivescovile,	Via	Garibaldi,	67	–	98122	Messina
Tel.	090	66	84	301;	E-mail:	arcivescovo@diocesimessina.it

ZAMBITO	S.	Ecc.	Rev.ma	Mons.	Ignazio,	Vescovo	di	Patti
Via	Cattedrale,	7	-	Vescovado	–	98066	Patti	(ME)
Tel. 0941 21 651

MAZZALI	Rev.	Don	Giovanni,	Ispettore	dei	Salesiani	di	Sicilia
Ispettoria	Salesiana,	Via	Cifali,	7	–	95123	Catania
Tel. 095 22 68 102

NOTO	Rev.	P.	Giuseppe,	Ministro	Provinciale	OFM
Via Terra Santa, 79 - 90141 Palermo
Tel.:	091	62	50	136;	091	34	68	90	

ALiQUò Pietro
Seminario	Arcivescovile,	Via	Mons.	Paino	–	Giostra	–	Messina
Tel.	090	49	526;	Curia:	090	66	84	217;	E-mail:	pietroaliquo@gmail.com

ANTONAZZO	Annunziata
Via	Lanzetta,	3/c	-	Isol.	439/G	–	98121	Messina
Cell.	339	16	91	815;	E-mail:	nancy.anto73@libero.it

BAGNATO	Gianfilippo	
Clinica Medica, Policlinico Universitario
Via	Consolare	Valeria,	Messina	–	Gazzi,	Tel.	090	221	25	02
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BARBeRi ignazio
Clinica Pediatrica, Policlinico Universitario
Via	Consolare	Valeria,	Messina	–	Gazzi,	Tel.	090	221	31	00

BARBeTTA Salvatore
Parrocchia	S.	Matteo,	Piazza	S.	Giovanni	Bosco,	1	Giostra	–	98121	Messina
Tel.	090	48	428;	E-mail:	salbarbetta@gmail.com

BeLLinGHieRi Guido
Clinica	Medica	-	Divisione	Nefrologia,	Policlinico	Universitario
Via	Consolare	Valeria,	Messina	–	Gazzi,	Tel.	090	221	23	39

BOLOGNARI	Velleda	
Via	Nuova	Panoramica	dello	Stretto,	480	–	98168	Messina
Tel.	090	35	64	82;	E-mail:	velleda.bolognari@unime.it

BONGIORNO	Felice
Istituto	Salesiano	S.	Cuore,	Via	del	Bosco,	71	–	95125	Catania
Tel. 095 22 47 111;	E-mail:	felbon@tiscali.it

BUCCELLATO	Giuseppe
Istituto	S.	Francesco	di	Sales,	Via	Cifali,	5-7	–	95123	Catania
Tel. 095 43 97 25;	E-mail:	g.buccellato@tin.it

BUTTiGLieRi Paolo
Istituto	Salesiano	S.	Cuore,	Via	del	Bosco,	71	–	95125	Catania
Tel. 095 22 47 111;	E-mail:	pbuttiglieri@tiscali.it	

CALABRò Angelo
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	98121	Messina
Tel.	090	36	91;	E-mail:	angelocalabro@tin.it

CANGELOSI	Felice
Curia	Generale	Frati	Minori	Cappuccini,	Via	Piemonte	70	–	00187	Roma
Tel.	06	46	20	121;	Fax.	06	46	20	12	10;	E-mail:	felix@ofmcap.org

CAPUTi Achille
ist. Farmacologia, Policlinico Universitario
Via	Consolare	Valeria,	Messina	–	Gazzi,	Tel.	090	221	36	50

CARRASCO	DE	PAULA	Mons.	Ignacio
Pontificia	Accademia	per	la	Vita
Via	della	Conciliazione,	1	–	00193	Roma
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CASSARO	Giuseppe	Carlo
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	98121	Messina
Tel.	090	36	91;	E-mail:	cassaro@itst.it;	vicepreside@itst.it

CENTORRINO	Gianfranco
Parrocchia,	Piazza	Duomo	–	S.	Pier	Niceto	(ME)
Tel.	090	99	75	058;	329	81	61	289;	E-mail:	parrocchia.spn@gmail.com

CONTE	Nunzio
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	98121	Messina
Tel.	090	36	91;	E-mail:	n.conte@itst.it	

COSTA	Giuseppe,	dioc.
Piazza	Castronovo,	28,	Is.	506	–	98100	Messina
Tel.	090	59	418;	347	17	50	206;	E-mail:	josecosta@tiscali.it

COTRONEO	Girolamo
Istituto	di	Filosofia,	Università	degli	Studi,	Polo	Universitario	Annunziata
98168	Messina,	Tel.	090	350	33	67;	E-mail:	cotroneo@unime.it	

DALLA	PICCOLA	Bruno
istituto C.S.S. Mendel
Viale Regina Margherita, 261 - 00198 Roma

D’ARRIGO	Marco
Parrocchia	S.	Cuore	di	Gesù,	Piazza	S.	Cuore,	snc	–	98057	Milazzo	(ME)
Tel.	090	92	83	339;	347	94	04	347;	E-mail:	darrigo.marco@tiscalinet.it	

DI	BELLA	Teodoro
Parrocchia	Sacro	Cuore,	Via	S.	M.	della	Catena,	2	–	95124	Catania
Tel.	095	20	61	78;	E-mail:	dibellapasquale@tiscali.it

DI	MARCO	Liborio
C.da	Paesana,	42	–	98066	Patti	(ME)
Tel.	339	88	29	505;	E-mail:	liriodima@hotmail.com

DI	NATALE	Francesco
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	98121	Messina
Tel.	090	36	91;	E-mail:	dinatale@itst.it;	preside@itst.it

DI	NOTO	Fortunato
Via	E.	Filiberto	58	–	96012	Avola	(SR)
Tel.	0931	56	48	72;	Fax	0931	56	51	36
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DI	PIETRO	Cesare
Seminario	Arcivescovile,	Via	Mons.	Paino	–	Giostra	–	Messina
Tel.	090	49	526;	E-mail:	doncesare.dipietro@virgilio.it

DI	PIETRO	Maria	Luisa
istituto di Bioetica, Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”
Università	Cattolica,	Largo	Francesco	Vito,	1	–	00168	Roma
Tel. 06 30 15 49 60

DI	SANTO	Emanuele
Via	Magretti	31	–	98066	Patti	(ME)
Tel.	0941	22	321;	E-mail:	padre.emanuele@virgilio.it
Santuario	Maria	SS.	del	Tindari;	Tel.	0941	36	90	03

DI	VINCENZO	Antonino
Chiesa	S.	Antonio	Abate,	Corso	Cavour	–	98122	Messina
Tel.	090	43	656	(chiesa);	090	36	17	79	(abit.)

FiCHeRA Paolo
Salesiani	Casa	Tabor,	Via	Fossa	Politi	–	Fornazzo,	10
95010	Sant’Alfio	(CT);	Tel.	095	96	80	23;	E-mail:	fichera@itst.it	

FORTUNA	Daniele	Domenico
Contrada	Cafari,	40/c	-	89131	Reggio	Calabria
Tel.	0965	64	41	71;	Cell.	346	53	62	705

FRATTALLONE	Raimondo
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	98121	Messina
Tel.	090	36	91;	E-mail:	frattallone@itst.it	

FURnARi LUVARà Giusi
Istituto	di	Filosofia,	Università	degli	Studi,	Polo	Universitario	Annunziata
98168 Messina, Tel. 090 350 33 67

GenSABeLLA FURnARi Marianna
Istituto	di	Filosofia,	Università	degli	Studi,	Polo	Universitario	Annunziata
98168 Messina, Tel. 090 350 33 86

JANNINI	Emanuele
Facoltà	di	Medicina	e	Chirurgia	-	Dip.	Medicina	Sperimentale
Università di L’Aquila - 67100 L’Aquila

LAMONICA	Giuseppe
c/o	Scuola	Superiore	di	Specializzazione	in	Bioetica	e	Sessuologia
Via	del	Pozzo,	43	–	Cas.	Post.	28	–	98121	Messina
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LA CAMeRA Francesco
Palazzo	Arcivescovile,	Via	Garibaldi,	67	–	98122	Messina
Ufficio	Amministrativo	–	Tel.	090	66	84	313
E-mail:	francesco.lacamera@tin.it

LA	ROSA	Luigi
Parrocchia	S.	Clemente,	Via	Centonze,	244	–	98100	Messina
Tel.	090	293	10	53;	E-mail:	storico2008@libero.it

LEONE	Luigi
Via nuova Panoramica eden Park, 480 - 98168 Messina
Tel.	090	240	46	04;	E-mail:	avvocatoluigileone@libero.it

LEONE	Salvino
Via	Croce	Rossa,	44,	90144	–	Palermo
Osped.	091	47	92	53

LiPARi Benedetto
Convento	Terra	Santa,	Via	Terra	Santa,	79	–	90141	Palermo
Tel.	091	34	68	90;	E-mail:	frabenedettolipari@ofmsicilia.it;
storico2008@libero.it

LO	GRANDE	Giovanni
Istituto	Salesiano	Gesù	Adolescente,	Corso	Italia,	477	–	97100	Ragusa
Tel. 0932 62 44 56

LONIA	Giuseppe
Palazzo	Arcivescovile,	Corso	Garibaldi,	67	–	98122	Messina
Tel.	090	29	30	384;	090	66	84	203;	E-mail:	gilonia@tin.it	

LO	PARO	Emilio	Armando
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	98121	Messina
Tel. 090 36 91

LUPò Carmelo
Palazzo	Arcivescovile,	Corso	Garibaldi,	67	–	98122	Messina
Tel.	090	66	84	301;	E-mail:	vicariogenerale@diocesimessina.it

MAJURI	Vincenzo
Parrocchia	S.	Domenica	V.M.,	Via	Consolare	Valeria,	262	–	98128	Tremestieri	–	Messina
Tel.	090	62	13	61;	347	88	20	209;	E-mail:	donvincenzomajuri@hotmail.it

MARINO	Sebastiano
Ordine	dei	Medici	Chirurghi	e	degli	Odontoiatri
Via	Bergamo,	Is.	47/A,	98123	Messina,	Tel.	090	69	10	89
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MAZZEO	Marcello
Ispettoria	Salesiana	Sicula,	Via	Cifali,	5-7	–	95123	Catania
Tel.	340	55	46	126;	E-mail:	marcellosdb@gmail.com

MeLi Antonio
Oratorio	Salesiano	S.	Domenico	Savio,	Via	Lenzi,	24	–	Is.	249	–	98122	Messina
Tel.	090	71	73	48;	E-mail:	meli@itst.it	

meo Anna
Dipartimento	di	Scienze	Pediatriche	Mediche	e	Chirurgiche
Via Risorgimento, 259, 98100 Messina, Tel. 090 29 22 651

miChelin sAlomon Antonio
Via Concezione, 8 - 98100 Messina
Tel.	090	44	915;	E-mail:	michelin@unime.it

mosetto Francesco
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	98121	Messina
Tel	090	36	91;	E-mail:	mosetto@tiscali.it	

MUSOLINO	Rosa
Dipartimento	di	Neuroscienze,	Scienze	Psichiatriche
e Anestesiologiche - Policlinico Universitario
Via	Consolare	Valeria,	98100	Messina	–	Gazzi,	Tel.	090	221	22	06

nAnnARA Giovanni
Via	L.	Da	Vinci,	46	-	97013	Comiso	(RG)
Tel.	333	36	44	448;	E-mail:	gianninannara@gmail.com	

nAVARRA Pietro
istituto di economia e Finanza, Fac. di Giurisprudenza
Università degli Studi, Piazza Pugliatti, 98100 Messina
Tel. 090 67 64 446

neGLiA Giuseppe Alberto
Santuario della Madonna del Carmine
Via U. Foscolo, 64 - 98051 Barcellona P. G. (Me)
Tel.	090	97	62	800;	E-mail:	albertoneglia@alice.it

NOTO	Giuseppe
Via Terra Santa, 79 - 90141 Palermo, 
Tel.:	091	62	50	136;	091	34	68	90;
E-mail:	ministroprovinciale@ofmsicilia.it
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ORLANDO	Giovanni
Curia Vescovile, Largo Cattedrale, 98066 Patti (Me)
Tel.	0941	21	044;	0941	31	31	39;	E-mail:	istitutoteologico@tiscali.it

PALUMBO	Egidio
Santuario della Madonna del Carmine,
Via U. Foscolo, 64 - 98051 Barcellona P. G. (Me)
Tel.	090	97	62	800;	E-mail:	fraegidio@alice.it

PAnZeRA Michele
Istituto	di	Fisiologia,	Fac.	Di	Medicina	Veterinaria
Polo Universitario Annunziata
98168 Messina, Tel. 090 35 01 126

PAVONE	Marcello
C.da	Catanese,	Coop	“Città	del	Sole,	81”	–	98168	Messina
Tel.	090	38	71	600;	E-mail:	p.marcello_th_lit@email.it

PIZZUTO	Pietro
Seminario Vescovile, Piazza Cattedrale - 98066 Patti (Me)
Tel.	0941	21	047;	E-mail:	donpietropizzuto@libero.it

RICCI	SINDONI	Paola
Istituto	di	Filosofia,	Università	degli	Studi,
Polo Universitario Annunziata
98168 Messina, Tel. 090 71 98 82

RINAUDO	Basilio
Seminario	Vescovile,	Piazza	Cattedrale	–	98066	Patti	(ME)
Tel.	0941	21	047;	E-mail:	basiliorinaudo@tiscali.it

RiPePi	Stefano	
Via Collegiata, 1 - 89135 Catona - Reggio Calabria 
Tel.	0965	30	11	97;	E-mail:	stefanoripepi@alice.it

ROMANO	Antonino
Oratorio	Salesiano	“S.	Giorgio”,	Via	Acropoli,	13	–	98039	Taormina	(ME)
Tel.	0942	23	766;	E-mail:	romano@itst.it

ROMEO	Umberto
Centro	Psicopedagogico	“V.	Frankl”,	Via	Lenzi,	24	–	98100	Messina
Tel.	090	77	14	95;	E-mail:	uromeo@salesianisavio.me.it
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RUSSO	Giovanni
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	98121	Messina
Tel	090	36	91;	E-mail:	bioeticalab@itst.it

RUTA Giuseppe
Istituto	S.	Francesco	di	Sales,	Via	Cifali,	5-7	–	95123	Catania
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Promemoria scadenze
Istituto Teologico “S. Tommaso”

daTa scadenza

3 set 2012
Presentazione domande esami per la sessione 
autunnale

23 ott 2012
Presentazione della domanda per esoneri da 
corsi o esami

25 ott 2012
Presentazione dello schema per l’elaborato di 
sintesi del Baccalaureato

30 ott 2012 Versamento i rata delle tasse accademiche

27 nov 2012
Presentazione domande esami per la sessione 
invernale

10 dic 2012
Consegna della Tesi per l’esame di grado della 
Licenza

4	feb	2013
Presentazione della domanda per esoneri da 
corsi o esami

21	feb	2013 Versamento ii rata delle tasse accademiche

15 apr 2013
Presentazione domande esami per la sessione 
estiva

20 apr 2013
Consegna della Tesi per l’esame di grado della 
Licenza

22 apr 2013
Consegna del Seminario di ricerca per gli 
studenti del ii Teologico

30 apr 2013
Consegna del Seminario di Sintesi di 
Baccalaureato

2 mag 2013
Consegna dell’elaborato per l’esame conclusivo 
del iV anno

17 mag 2013
Consegna del Seminario di ricerca per gli 
studenti di Filosofia

3 set 2013
Presentazione domande esami per la sessione 
autunnale
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Promemoria esami
Istituto Teologico “S. Tommaso”

sessioni BaccalaureaTo
esame conclusivo 

iv anno

Autunnale:	
7 - 18 set 2012

17	set	2012:	Scritto	I	forma
18	set	2012:	Orale	I	forma

15 set 2012

Invernale:	
16 gen -
6	feb	2013

5	feb	2013:	Scritto	I	forma
6	feb	2013:	Orale	I	forma

2	feb	2013

Estiva:	
21 mag -  
4 giu 2013

12	giu	2013:	Scritto	I	forma
14	giu	2013:	Orale	I	e	II	forma

10 giu 2013

Autunnale:	
9 - 19 set 2013

18	set	2013:	Scritto	I	forma
19	set	2013:	Orale	I	forma

17 set 2013

Promemoria esami
Scuola Superiore di Specializzazione
in Bioetica e Sessuologia

Gli	esami	si	svolgono	durante	gli	stages,	alla	fine	delle	lezioni	
di un corso

esami Finali masTer di BioeTica

22 settembre 2012

6 ottobre 2012

12 gennaio 2013

9 marzo 2013

25 maggio 2013
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Eventi e Riunioni
Istituto Teologico “S. Tommaso”

dAtA orA Primo semestre

1 ott 2012 9.00 Assemblea	Docenti

1 ott 2012 11.00 Celebrazione inizio Anno Accademico

10 ott 2012 12.00 Assemblea Studenti i e ii ciclo

16 ott 2012 9.00 Consiglio	di	Direzione

29 ott 2012 9.00 Consiglio d’istituto

9 nov 2012 17.00 Prolusione

20 nov 2012 8.45 Seminario	I	Ciclo:	Dei	Verbum	

22 nov 2012 19.00 Festa di Facoltà (S. Cecilia) 

12 dic 2012 8.45 Tavola	rotonda:	Sacrosanctum	Concilium

dAtA orA seCondo semestre

11	feb	2013 9.00 Consiglio d’istituto

14	feb	2013 17.00 Assemblea	Docenti	I	Ciclo

19	feb	2013 8.45 Dialogo:	Gaudium	et	spes

21	feb	2013 17.00 Assemblea	Docenti	II	Ciclo

28	feb	2013 8.45 Simposio di Catechetica

13 mar 2013 8.45 Tavola	rotonda:	Lumen	Gentium

29 apr 2013 9.00 Consiglio d’istituto

6 mag 2013 Gita Accademica

16 mag 2013 8.45 2° Meeting di Pastorale Giovanile

17 giu 2013
16.30
17.15

Collegio	Docenti
Assemblea	Docenti

19 giu 2013 9.00 Consiglio	di	Direzione

30 set 2013 17.00 Assemblea	Docenti
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