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Polo Universitario “S. Tommaso”
per la formazione

W	 di	I	livello	filosofico;
W	 di	I	livello	(Diploma	Universitario/Laurea	breve):	Baccalaureato	

di	Teologia;
W	 di	 II	 Livello	 (Laurea	 Specialistica):	 Licenza	 in	 Teologia,	

Specializzazione	Catechetica;
W	 Post-lauream	(Diploma	Universitario	di	Specializzazione):	Master	

in	Bioetica	e	Sessuologia;
W	 Diploma	di	Studi	Teologico-Pastorali.
W	 Master	per	Formatori	in	Pastorale	Giovanile.
W	 Educazione	continua/corsi	di	aggiornamento.

PRESIDENZA	ITST:	090	3691111;	preside@itst.it
DIREZIONE	SSSBS:	090	3691111;	bioeticalab@itst.it
SEGRETERIA:	090	3691101;	itst@itst.it
BIBLIOTECA:	090	3691109;	biblioteca.stom@itst.it

Editrice	Coop.	S.	Tom.	“Salesiani	S.	Tommaso”	a	r.l.
Via	del	Pozzo,	43	-	C.	P.	28
98121	Messina	-	Italy

www.itst.it



Realizzato con il contributo della Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali

e Pubblica Istruzione

In copertina: SebaStiano Del Piombo, Sacra Famiglia,	1530	ca.,	Cattedrale	
di	Burgos



La comunità accademica del “S. Tommaso”
è luogo di ricerca scientifica e di cultura,

aperto alla verità,
nello spirito del personalismo cristiano

e nella fedeltà al Magistero della Chiesa.
Le relazioni sono improntate

a uno stile di fede e di umanità.
Insieme costruiamo un mondo solidale,

nel rispetto della natura
e a servizio della pace.
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Presentazione

L’Istituto	Teologico	“S.	Tommaso	d’Aquino”	(ITST)	in	Messina	
sorge	nel	1932,	ad	iniziativa	dell’Ispettoria	Salesiana	Sicula,	come	
Istituto	Teologico	destinato	alla	formazione	e	alla	preparazione	spi-
rituale	 e	 teologica	 dei	 giovani	 salesiani	 candidati	 al	 presbiterato.	
Nell’anno	accademico	1966/67	la	sede	viene	definitivamente	trasfe-
rita	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	Teologi-
co	“S.	Tommaso	d’Aquino”,	aperto	alle	Diocesi	della	Sicilia	e	della	
Calabria.	

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

Nel	1972,	con	il	preciso	intento	di	sviluppare	il	campo	dello	stu-
dio	della	catechesi,	l’Istituto	dà	inizio	a	un	Centro	catechistico,	per	
un	vasto	impegno	di	promozione	di	questi	studi	a	favore	della	Fami-
glia	Salesiana	e	delle	Chiese	locali	di	Sicilia	e	Calabria,	e	nel	1981	
all’esperimento	di	un	biennio	di	Specializzazione	in	Scienze	Cate-
chetiche.	

Con	decreto	del	15	agosto	1985	la	Congregazione	per	l’Educazio-
ne	Cattolica	aggrega	l’Istituto	alla	Facoltà	di	Teologia	della	Univer-
sità	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	Mi-
nistero	 dell’Interno	 del	 Governo	 italiano,	 in	 data	 22	marzo	 2005,	
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emana	il	Decreto	con	cui	riconosce	la	personalità	giuridica	dell’Isti-
tuto	(D.C.A.C.	17;	fasc.	n.	5376	PD;	iscrizione	dell’Istituto	nel	regi-
stro	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	firmano	
la	Nuova	Convenzione	dell’ITST.	In	data	17	giugno	2011	l’ITST	e	
l’Università	degli	Studi	di	Messina	stipulano	una	Convenzione	Qua-
dro	per	il	riconoscimento	reciproco	dei	crediti	universitari.

Attualmente	nell’Istituto	vengono	espletati:	
un	Ciclo	biennale	di	Filosofia,	propedeutico	al	corso	teologico;	1.	
un	Primo	Ciclo	istituzionale	triennale	di	Teologia;	2.	
un	Secondo	Ciclo	biennale	di	Teologia,	con	specializzazione	3.	
in	Catechetica;	
un	Master	annuale	per	Formatori	in	Pastorale	Giovanile;4.	
un	Diploma	annuale	di	Studi	Teologico-Pastorali.5.	

L’ITST,	a	servizio	delle	Chiese	locali	e	della	Congregazione	Sale-
siana,	si	propone	come	scopo:	

la	formazione	culturale	e	teologica	dei	candidati	al	sacerdozio	- 
ministeriale	nel	clero	religioso	e	diocesano,	e	dei	laici;
la	preparazione	di	esperti	in	Catechetica,	qualificata	dalla	di-- 
mensione	 liturgica,	 con	 attenzione	 alla	 condizione	giovanile	
nel	contesto	del	Meridione	d’Italia.
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Autorità accademiche
Gran Cancelliere

Rev.	D.	Pascual	Chávez 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.	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.	D.	Antonio	CaStellano
Decano	della	Facoltà	di	Teologia	dell’UPS

Rev.	D.	Francesco	Di natale
Preside	dell’Istituto	Teologico	“S.	Tommaso”
Direttore	dello	Studendato	Teologico	Salesiano	
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Rev.	Mons.	Cesare	Di Pietro
Rettore	del	Seminario	Arcivescovile	di	Messina

Rev.	D.	Basilio	RinauDo
Rettore	del	Seminario	Vescovile	di	Patti

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.	Marcello	Pavone,	Professore	Straordinario
Rev.	D.	Pietro	Pizzuto,	Professore	Aggiunto
Due	delegati	degli	Studenti,	eletti	annualmente	dalle	due	Assem-
blee	studentesche	di	I	e	II	ciclo.

CONSIGLIO D’AMMINIStRAZIONE
Rev.	D.	Francesco	Di natale,	Preside
Rev.	D.	Emilio	Armando	lo Paro,	Amministratore	ITST
Rev.	Mons.	Nicolò	Freni,	Amministratore	Curia	Arcivescovile
Rev.	Mons.	Cesare	Di Pietro,	Rettore	del	Seminario	Arcivescovile
Rev.	D.	Francesco	Di natale,	Direttore	dello	Studentato	Teolo-
gico	Salesiano

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

aliquò	Pietro,	sac.	dioc.,	Docente	di	Teologia	dogmatica
antonazzo	Annunziata,	laica,	Docente	di	Lingue
barbetta	Salvatore,	sdb,	Professore	Aggiunto	di	Catechetica
bolognari	Velleda,	laica,	Docente	di	Pedagogia
bongiorno	Felice,	sdb,	Professore	Aggiunto	di	Scienze	della	Comu-

nicazione
buttiglieri Paolo,	sdb,	Docente	di	Comunicazione	sociale
Calabrò	Angelo,	sdb,	Docente	di	Lingua	latina
CangeloSi	Felice,	ofm	capp.,	Docente	di	Teologia	sacramentaria
CaSSaro	Giuseppe	Carlo,	sdb,	Professore	Aggiunto	di	Teologia	dog-

matica
Centorrino	Gianfranco,	sac.	dioc.,	Docente	di	Diritto	canonico
Conte	Nunzio,	sdb,	Professore	Ordinario	di	Liturgia
CoSta	Giuseppe,	sac.	dioc.,	Professore	Ordinario	di	Sacra	Scrittura
D’arrigo	Marco,	sac.	dioc.,	Docente	di	Teologia	spirituale
Di bella	Teodoro,	ofm	capp.,	Docente	di	Storia	della	Filosofia
Di marCo	Liborio,	sac.	dioc.,	Docente	di	Sacra	Scrittura
Di natale	Francesco,	sdb,	Professore	Straordinario	di	Teologia	Pa-

storale
Di Pietro Cesare,	sac.	dioc.,	Docente	di	Storia	della	Chiesa
Di Santo	Emanuele,	sac.	dioc.,	Professore	Aggiunto	di	Patrologia
Di vinCenzo	Antonino,	sac.	dioc.,	Professore	Aggiunto	di	Teologia	

morale
Ferrari	Giovanni,	sac.	dioc.,	Docente	di	Patristica
FiChera	Paolo,	sdb,	Docente	di	Filosofia
Fiore	Fiorenzo,	ofm	capp.,	Docente	di	Diritto	canonico
Frattallone	Raimondo,	 sdb,	Professore	Emerito,	 già	Ordinario	 di	

Teologia morale
gatto Francesco,	laico,	Docente	di	Pedagogia	della	devianza
la roSa	Luigi,	sac.	dioc.,	Professore	Straordinario	di	Catechetica
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leone	Luigi,	laico,	Docente	di	Pubbliche	relazioni
lo granDe	Giovanni,	sdb,	Professore	Aggiunto	di	Scienze	dell’edu-

cazione
lonia	Giuseppe,	sac.	dioc.,	Docente	di	Teologia	dogmatica
lo Paro	Emilio	Armando,	sdb,	Docente	di	Pubbliche	relazioni
luPò	Carmelo,	sac.	dioc.,	Docente	di	Teologia	biblica
majuri vincenzo,	sac.	dioc.,	Docente	di	Filosofia	teoretica
mangiameli	Sebastiano,	laico,	Docente	di	Scienze	della	Comunica-

zione
mazzeo Marcello,	sdb,	Docente	di	Sociologia	della	condizione	gio-

vanile
meli	Antonio,	sdb,	Professore	Ordinario	di	Scienze	della	Comuni-

cazione
miChelin Salomon	Antonio,	laico,	Docente	di	Pedagogia	Generale	
montanti	Calogero,	sdb,	Docente	di	Sacra	Scrittura
moSetto	Francesco,	sdb,	Docente	di	Sacra	Scrittura
neglia Giuseppe	Alberto,	o.	carm.,	Docente	di	Teologia	spiriturale
orlanDo Giovanni,	sac.	dioc.,	Docente	di	Ecumenismo
Palumbo	Egidio,	o.	carm.,	Docente	di	Teologia	della	Vita	consacrata
Pavone	 Marcello,	 sac.	 dioc.,	 Professore	 Straordinario	 di	 Teologia 

sacramentaria
Pizzuto	 Pietro,	 sac.	 dioc.,	 Professore	Aggiunto	 di	Teologia	 fonda-

mentale
rinauDo	Basilio,	 sac.	 dioc.,	 Professore	Aggiunto	 di	Teologia	 dog-

matica
romano	Antonino,	sdb,	Professore	Straordinario	di	Catechetica
romeo	Umberto,	sdb,	Docente	di	Psicologia
ruSSo	Giovanni,	sdb,	Professore	Ordinario	di	Bioetica
ruta	Giuseppe,	sdb,	Professore	Ordinario	di	Catechetica
SarDo Antonino,	sac.	dioc.,	Docente	di	Storia	della	Filosofia
terrana	Paolo,	sdb,	Professore	Straordinario	di	Storia	della	Chiesa
urSo	Gaetano,	sdb,	Professore	Aggiunto	di	Teologia	pastorale
verSaCi	Cirino,	sac.	dioc.,	Docente	di	Sacra	Scrittura
viviano	Michele,	sdb,	Docente	di	Sacra	Scrittura
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Strutture e servizi

A. Segreteria
La	segreteria	dell’Istituto	è	aperta	tutti	i	giorni	da	martedì	a	vener-

dì,	dalle	ore	09.00	alle	12.30;	il	lunedì,	il	mercoledì	e	il	venerdì	(solo	
negli	stages	di	master)	dalle	ore	15.30	alle	18.00.

Chiusura	estiva	nei	mesi	di	luglio	e	agosto.

B. Biblioteca centrale
L’Istituto	dispone	di	una	biblioteca	centrale	con	circa	120.000	vo-

lumi	e	con	numerose	riviste	specializzate.	È	disponibile	la	consulta-
zione	bibliografica	computerizzata.

La	biblioteca	è	aperta	dal	lunedì	pomeriggio	al	venerdì	mattina,	
con	il	seguente	orario:	ore	09.00	-	12.30;	ore	16.00	-	18.30.

Gli	esterni	devono	presentare	domanda	di	ammissione.
Chiusura	estiva	dal	1°	luglio	al	31	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	Regolamento 
si	 stabilisce	quanto	 segue:	1)	 Il	Centro	ha	come	finalità	prioritaria	
quella	di	sviluppare	ricerche	e	promuovere	attività	di	formazione	nel	
campo	della	 catechesi	 e	della	 cultura	 religiosa,	 su	 scala	 regionale,	
nazionale	 e	 internazionale,	 integrando	 e	 valorizzando	 competenze	
catechetiche,	teologico-pratiche,	pedagogiche	e	socio-comunicative	
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disponibili	già	presso	i	corsi	accademici	attivi	dell’ITST.	2)	Il	Centro	
promuove	nuove	strutture	didattiche	approvate,	sviluppando	rappor-
ti	di	collaborazione	scientifica	con	altri	istituti	nazionali	ed	interna-
zionali	e	favorendo	attraverso	pubblicazioni,	convegni,	seminari,	la	
diffusione	e	la	ricaduta	anche	didattica	delle	ricerche	svolte	dal	Cen-
tro.	3)	 Il	Centro	promuove	e	sostiene	 l’attività	didattica	nella	sede	
dell’ITST	di	Messina	e	organizza	inoltre	attività	didattiche	avanzate	
sulla	 formazione	 dei	Catechisti,	 corsi	 di	 specializzazione	 pastorali	
ed	 universitari.	 4)	 Il	Centro	 intende	mettere	 in	 raccordo	 il	mondo	
accademico	con	 il	 territorio	e	con	 le	Chiese	 locali,	 sia	offrendo	 la	
propria	 competenza	 per	 consulenze,	 sia	 promuovendo	 attività	 cul-
turali	ai	fini	della	educazione	religiosa,	interculturale,	ecumenica	ed	
interreligiosa.

D. Laboratorio di Bioetica 
(cf	p.	109)

E. Osservatorio Mediterraneo della Gioventù
Collegato	all’ITST,	è	Centro	di	ricerca,	studio	e	documentazione	

sulla	condizione	giovanile,	con	attenzione	al	Mezzogiorno	d’Italia	e	
alla	Sicilia	in	particolare,	ma	con	orizzonti	aperti	alla	realtà	europea	
e	mediterranea.

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	Supe-

riore	di	Specializzazione	in	Bioetica	e	Sessuologia,	l’Istituto	offre,	su	
intesa	con	l’Amministrazione,	il	servizio	di	ospitalità.
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Immatricolazioni
e Iscrizioni

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

conseguire	 i	gradi	accademici	 (Baccalaureato	 in	Teologia,	Licenza	
in	Teologia);

2.	sono	Straordinari	coloro	che,	con	il	consenso	del	Preside,	fre-
quentano	in	tutto	o	in	parte	le	lezioni,	ma	non	tendono	al	consegui-
mento	dei	gradi	accademici;

3.	sono	Uditori	coloro	che,	con	il	consenso	del	Preside,	frequen-
tano	solo	uno	o	più	corsi	per	un	determinato	periodo	di	tempo	(cfr.	
Statuti,	art.	17). 

B. Iscrizioni
1.	Le	iscrizioni	e	le	immatricolazioni	si	effettuano	presso	la	Se-

greteria	dell’Istituto.

2. Prima iSCrizione
Documenti	richiesti:

a.	 domanda di iscrizione,	sul	modulo	rilasciato	dalla	Segreteria;
b.	 diploma di studi superiori pre-universitari	 (rilasciato	 dall’Isti-

tuto	 in	cui	 furono	compiuti	gli	 studi)	che	ammetta	validamente	
all’Università;	

	 *	Gli	Studenti provenienti dall’estero	 debbono	presentare	 il	Ti-
tolo di studio	tradotto	in	lingua	italiana,	autenticato	e	legalizzato	
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dall’Autorità	diplomatica	o	consolare	Italiana	nel	Paese	di	origi-
ne,	con	la	dichiarazione	della	validità	del	Titolo	per	l’Ammissio-
ne	all’Università;

c.	 lettera di presentazione	del	proprio	Superiore	ecclesiastico	o	reli-
gioso	per	gli	Ecclesiastici	o	Religiosi,	della	Autorità	ecclesiastica	
per	i	Laici;

d.	 quattro fotografie	formato	tessera	su	fondo	chiaro;
e.	 ricevuta del Conto Corrente Postale o del Bonifico Bancario,	

comprovante	l’avvenuto	pagamento	della	tassa	di	iscrizione	e	di	
frequenza.

3.	iSCrizione SuCCeSSiva alla Prima
a.	 domanda di iscrizione	(come	sopra	al	numero	2a);
b.	 ricevuta	(come	sopra	al	numero	2e).

C. Frequenza delle Lezioni 
Gli	studenti	sono	tenuti	a	frequentare	tutte	le	lezioni	dei	corsi	ai	

quali	si	sono	iscritti.	Eventuali	assenze	vanno	notificate	al	Preside.	Il	
Consiglio	d’Istituto	si	riserva	di	valutare	inadempienze	riguardo	alla	
frequenza	(cfr.	Statuti,	art.19;	Ordinamenti,	art.10).

D. Dispensa dai corsi ed esami
Per	gli	studenti	provvisti	di	titoli	universitari,	come	per	quelli	che	

hanno	frequentato	presso	altre	Università	o	Facoltà	o	Istituti	eccle-
siastici	discipline	affini	o	previste	dai	curricoli	dell’Istituto,	è	possi-
bile	chidere	la	dispensa	da	frequenza	ed	esami	di	tali	discipline	e	dal	
numero	di	semestri	o	anni	per	il	conseguimento	dei	gradi	accademici,	
a	giudizio	del	Consiglio	d’Istituto,	e	a	condizione	che	dette	discipline	
e	gli	esami	superati	possano	essere,	per	la	loro	affinità,	valutati	ai	fini	
della	esenzione.

A	questo	scopo	si	precisa:
1.	l’esonero	dai	corsi	o	esami	è	possibile,	a	giudizio	del	Consiglio	
d’Istituto,	solo	se	questi	sono	stati	frequentati	in	istituzioni	acca-
demiche	del	ciclo	corrispondente;
2.	 la	 domanda	 per	 eventuali	 esoneri	 va	 indirizzata	 al	 Preside	
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all’inizio	di	ogni	semestre	dell’anno	accademico.	Alla	domanda	
di	dispensa	dovrà	essere	allegato:	
a.	 certificato	originale	 con	 l’elenco	degli	 esami	 sostenuti	 e	 dei	

voti	conseguiti;
b.	 documentazione	con	il	contenuto	dei	corsi.

E. tasse scolastiche*

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

2.	Ciclo	di	Filosofia	e	primo	ciclo	di	Teologia	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:
Iscrizione:	 €	275,00
Per	ogni	disciplina	 €	120,00

5.	Studenti	fuori	corso:	 €	350,00

*	 Le	tasse	vengono	versate	tramite:
•	 CCP	n.	57057598	–	intestato	a	Istituto	Teologico	“S.	Tommaso”.
•	 Bonifico	Bancario	sul	Conto	Corrente	intestato	a	Istituto	Teologico	“S.	Tommaso”	

Messina,	Banca	Popolare	di	Lodi	–	Agenzia	7	–	Largo	Fontana	Arena	–	Messina.

Coordinate	bancarie	Italiane

CIN Cod.	ABI C.A.B. N.ro	CONTO

C 05164 16507 000000136305

Coordinate	Internazionali	Bancarie	IBAN

IT48
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6.	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

7.	Tassa	per	esame:
-	rinviato	 	 	 €	5,00

8.	Tassa	per	esame	finale:
-	Baccalaureato	 	 €	80,00
-	Licenza	 	 	 €	150,00

9.	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

10.	Tasse	della	biblioteca
a)	 Docenti	e	studenti	dell’ITST	e	quelli	ad	essi	assimilati	a	norma	di	rego-

lamento:	gratis
b)	 Esterni	(Studiosi,	Studenti	di	altre	Università)
-	tessera	settimanale	 €	6,00 
-	tessera	mensile	 €	15,00
-	tessera	trimestrale		 €	30,00
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Esami e gradi accademici

A. Esami
Le	sessioni	ordinarie	di	esami	sono	tre:	invernale,	estiva	e	autun-

nale.
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	soltanto	
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	discipline.	Per	quelle	parti	
del	programma	ritenute	secondarie	o	integrative,	il	docente	può	indi-
care,	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	semestre;	quella	
autunnale	in	tempi	opportunamente	indicati	nel	Calendario	dell’Isti-
tuto.	

Gli	esami	dati	fuori	delle	sessioni	e	non	autorizzati	dal	Consiglio	
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	seminario	o	
tirocinio	 rispettivo	ed	abbia	soddisfatto	a	 tutte	 le	prestazioni	acca-
demiche	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;
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b.	presenti,	entro	il	tempo	stabilito	dalla	Segreteria,	la	domanda	
scritta	(statino),	nella	quale	sia	ben	precisata	la	disciplina	e	la	sessio-
ne	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.

§	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	 ac-
cademici	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	mate-
matica	di:

a.	voto	medio	dei	corsi	principali	di	tutti	gli	anni	del	ciclo	di	stu-
di,	 in	base	 ad	un	coefficiente	 corrispondente	 ai	 crediti	 di	 ciascuna	
disciplina;

b.	voto	del	seminario	di	esercitazione;
c.	voto	definitivo	della	prova	di	Baccalaureato	(cfr.	Ordinamenti, 

art.	11	§	2).
§	2.	Per	la	votazione	della Licenza di	specializzazione	si	calcola	

la	media	finale	armonica	in	cui	entrano	i	seguenti	fattori	qualificati	
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	conclusi-

vo	(con	coefficiente	4:	cfr.	Ordinamenti,	art.	12	§	4).
NB.	In	merito	all’art.	14	§	1a	degli	Ordinamenti,	si	precisa	che	

sono	presi	in	considerazione	solo	i	corsi	frequentati	nell’Istituto.
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B. Gradi accademici
1.	Baccalaureato in Teologia.

“A	conclusione	del	primo	ciclo,	lo	Studente	che	avrà	frequentato	tutti	
i	corsi	e	compiuto	le	esercitazioni	e	le	ricerche	prescritte,	ed	avrà	supera-
to	le	prove	di	esame	di	tutte	le	discipline	ed	i	corsi	e	la	prova	conclusiva	
(scritta	e	orale)	prevista	dagli	Ordinamenti,	conseguirà	il	grado	accade-
mico	di	Baccalaureato	in	Teologia”	(Statuti,	art.	33	§	2).
2.	Licenza in Teologia	con	specializzazione	in	Catechetica.

“Per	ottenere	il	titolo	accademico	di	secondo	grado,	si	richiede	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	metodo	scien-

tifico	(Statuti,	art.	31);
d.	superato	un	esame	orale,	riferito	alla	Tesi	scritta	e	ad	alcune	disci-

pline	studiate,	in	cui	dimostri	di	avere	conseguito	la	formazione	scienti-
fica	intesa	dal	secondo	ciclo”	(Statuti,	art.	33	§	3).

L’esame	orale	si	svolge	davanti	alla	commissione	designata	dal	Pre-
side,	per	la	durata	di	circa	un’ora.

C. Riconoscimento dei titoli agli effetti civili
“I	titoli	accademici	in	Teologia	e	nelle	altre	discipline	ecclesiasti-

che	determinate	d’accordo	tra	le	Parti,	conferiti	dalle	Facoltà	appro-
vate	dalla	Santa	Sede,	sono	riconosciuti	dallo	Stato”	(Art.	10,2	della	
Legge	25	marzo	1985,	n.	121,	pubblicata	nel	Supplemento	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	 riconosci-
mento	 dei	 titoli	 accademici	 pontifici	 (Gazzetta	Ufficiale	 n.	 62	 del	
16.03.1994).	Pertanto	 (art.	2)	“I	 titoli	accademici	di	Baccalaureato	
e	di	Licenza	nelle	discipline	di	cui	all’art.	1	(Teologia	e	Sacra	Scrit-
tura)	conferiti	dalle	Facoltà	approvate	dalla	Santa	Sede,	sono	rico-
nosciuti,	a	richiesta	degli	interessati,	rispettivamente	come	Diploma	
Universitario	e	come	Laurea”.
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D.  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	il	testo	
nella	sua	integrità.

L’Università degli Studi di Messina con	sede	in	Messina,	Piazza	
Pugliatti	1,	codice	fiscale	n.	80004070837,	d’ora	in	poi	denominato	
“Università”,	rappresentata	dal	Rettore,	Prof.	Francesco	Tomasello,	
nato	a	Messina	il	04/07/1946,	o	dal	Prorettore	Vicario,	Prof.	Rita	De	
Pasquale,	nata	a	Reggio	Calabria	il	12/11/1941,	con	poteri	di	firma	ai	
sensi	del	DR	n.	3308/2010”

E

L’Istituto teologico “S. tommaso” di	Messina,	C.F.	 e	P.	 IVA	
n.	97073540839,	con	sede	in	Messina,	via	del	Pozzo	n.	43,	rappre-
sentato	 dal	 Preside	 Prof.	 Giovanni	 Russo,	 di	 seguito	 denominato	
“I.T.S.T.”

PREMESSO

-	che	l’Istituto	Teologico	“S.	Tommaso”	è	Istituto	Universitario	
abilitato	al	rilascio	di	titoli	accademici	di	diritto	pontificio	ai	sensi	del	
DPR	2	febbraio	1994,	n.	175,	che	possono	essere	riconosciuti	come	
D.U.	e	come	laurea;

-	che	ai	sensi	dell’art.	5,	C.	7	D.M.	22	ottobre	2004,	n.	270	“Le	
Università	possono	riconoscere	come	crediti	formativi	universitari,	
secondo	criteri	predeterminati,	le	conoscenze	e	abilità	professionali	
certificate	ai	sensi	della	normativa	vigente	in	materia”;

-	 che	 ai	 sensi	 dell’art.	 23	 cc.	 1	 e	 4	 del	 Regolamento	 didattico	
d’Ateneo	 (per	 la	 disciplina	 dei	 corsi	 istituiti	 ai	 sensi	 del	 Decreto	
MUR	22	ottobre	2004,	n.	270)	“I	Consigli	di	corso	di	studio	delibe-
rano	altresì	sul	riconoscimento	della	carriera	percorsa	da	studenti	che	
abbiano	già	conseguito	il	titolo	di	studio	presso	l’Ateneo	o	in	altra	
Università	 italiana	 e	 che	 chiedano,	 contestualmente	 all’iscrizione,	
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l’abbreviazione	degli	studi.	Questa	può	essere	concessa	previa	valu-
tazione	e	convalida	dei	crediti	formativi	considerati	riconoscibili	in	
relazione	al	corso	di	studio	prescelto”.	“Nel	rispetto	della	normativa	
vigente,	possono	essere	riconosciute	nella	misura	stabilita	dagli	ordi-
namenti	didattici	dei	corsi	di	studio	e	secondo	criteri	predeterminati	
nei	Regolamenti	 dei	 corsi,	 le	 conoscenze	 e	 le	 abilità	 professionali	
certificate	ai	sensi	della	normativa	vigente	in	materia”.

-	 che	 nello	 spirito	 della	 Convenzione	 di	 Bologna	 (Bologna 
Process),	del	19	giugno	1999,	di	cui	il	Vaticano	è	uno	dei	Stati	firma-
tari,	è	opportuno	armonizzazione	i	vari	sistemi	di	istruzione	superiore	
europei	per	promuovere	un	sistema	europeo	di	istruzione	superiore	
competitivo	su	scala	mondiale;

-	 che	 ai	 sensi	 del	D.M.	 16	marzo	 2007	 “Determinazione	 delle	
classi	delle	lauree	universitarie”	(GU	n.	155	del	07.06.2007),	è	stata	
valutata	la	permeabilità	delle	reciproche	aree	disciplinari;

-	che	risulta	opportuno,	nello	spirito	di	collaborazione,	reciprocità	
e	sviluppo	di	ricerche	e	attività	formative	che	caratterizzano	i	rappor-
ti	tra	le	due	istituzioni,	consentire	agli	studenti	di	ciascuna	istituzione	
di	conseguire	i	crediti	universitari	dell’altra;

-		che	risulta	utile	promuovere	occasioni	di	studio	e	approfondi-
mento	scientifico	sui	 temi	storici,	filosofici,	 linguistici,	sociologici,	
letterari,	giuridici,	etici	che	sono	di	interesse	comune	dei	Docenti	e	
degli	studenti	delle	due	Istituzioni;

-	che	il	Senato	Accademico,	nella	seduta	del	9	giugno	2011,	ha	
espresso	parere	favorevole	in	merito	alla	stipula	della	presente	con-
venzione.

CONSIDERATO

-	che	lo	strumento	più	adeguato	a	garantire	la	sperimentazione	e	
lo	sviluppo	della	collaborazione	nelle	materie	indicate	in	premessa	
è	una	convenzione	che	nel	rispetto	del	principio	di	autonomia	e	di	
libertà	di	insegnamento:

1)	regoli	i	criteri	essenziali	per	il	riconoscimento	dei	crediti	che	
gli	studenti	possono	conseguire	presso	l’Istituzione	convenzionata;

2)	 preveda	 la	 possibilità	 di	 organizzare	 attività	 di	 ricerca	 nei	
temi	 di	 comune	 interesse	 attinenti	 	 alle	 problematiche	 scientifico-	
culturali;
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da	quanto	suddetto,
che	forma	parte	integrante	e	sostanziale	della	presente	

convenzione,

SI	CONVIENE	E	SI	STIPULA	QUANTO	SEGUE:

Art. 1. L’Università	 di	 Messina	 e	 l’I.T.S.T.	 collaborano	 nel	
riconoscimento	reciproco	dei	crediti	universitari	riguardanti	discipline	
e	corsi	di	laurea	comuni.

Art. 2. L’I.T.S.T.	 riconosce	 i	 crediti	 Universitari	 relativi	 alle	
discipline	 Filosofiche,	 Letterarie,	 Pedagogiche,	 Psicologiche,	
Antropologiche	e	Sociologiche	dei	Corsi	di	Laurea	di	I	e	I1	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	Messina,	
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.

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	dicembre	
2010,	n.	240	art.	19	C.	2:	“I	corsi	di	dottorato	di	ricerca	sono	istituiti,	
previo	 accreditamento	 da	 parte	 del	 Ministero	 dell’istruzione,	
dell’università	 e	 della	 ricerca,	 su	 conforme	 parere	 dell’Agenzia	
nazionale	 di	 valutazione	 del	 sistema	 universitario	 e	 della	 ricerca	
(ANVUR),	dalle	università,	dagli	 istituti	di	 istruzione	universitaria	
ad	 ordinamento	 speciale	 e	 da	 qualificate	 istituzioni	 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”.

Art. 6. La	presente	convenzione	entra	in	vigore	dalla	data	della	
sua	stipula,	ha	durata	quadriennale	e	può	essere	rinnovata.

Ciascuna	 delle	 parti	 potrà,	 comunque,	 recedere	 dalla	 presente	
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convenzione	 mediante	 preavviso	 da	 comunicarsi	 almeno	 3	 mesi	
prima	mediante	raccomandata	A.	R.

Resta	 inteso	 che,	 in	 caso	 di	 recesso,	 le	 parti	 si	 impegnano	
a	 comunicare	 a	 tutti	 gli	 interessati	 la	 cessazione	 della	 suddetta	
convenzione.

Art. 7. Per	 l’attivazione	 della	 presente	 convenzione	 non	
conseguirà,	a	carico	di	ciascuna	delle	parti,	alcun	onere	finanziario.

Art. 8. La	 presente	 convenzione	 sarà	 soggetta	 alle	 imposte	 di	
bollo	e	di	registro	in	caso	d’uso,	a	cura	e	a	spese	della	parte	che	ne	
faccia	richiesta.

Art. 9. Per	tutto	quanto	non	espressamente	previsto	nella	presente	
convenzione,	le	parti	rinviano	alle	disposizioni	vigenti	in	materia.

E. Diploma Supplement
(secondo	lo	“spazio	europeo	dell’istruzione	superiore”	–	EHEA)

L’ITST,	come	previsto	dagli	accordi	del	“Processo	di	Bologna”,	
secondo	 le	norme	della	Congregazione	per	 l’Educazione	Cattolica	
(Circ.	6	del	30.03.2009),	utilizzando	i	parametri	del	“National Qua-
lifications Framework”	(NQF),	che	la	suddetta	Circ.	6	precisa	sono	
contenute	nella	Costituzione	Apostolica	Sapientia Christiana, rila-
scia,	 con	 la	 certificazione	 dei	 titoli	 conseguiti,	 anche	 il	“Diploma 
Supplement”	in	lingua	inglese,	con	i	“risultati	dell’apprendimento”	
(learning outcomes).

F. Decadenze
a)	 Il	modulo	con	titolo	e	schema	della	Tesi	di	Licenza,	approvato	e	

controfirmato	dal	Docente	relatore,	va	consegnato	alla	Segreteria	
Generale,	 al	 più	 tardi	 entro	 il	 penultimo	 semestre	 di	 frequenza	
(cfr.	Ordinamenti Generali UPS, art.	88	§	1).

b)	 Il	diritto	al	titolo	della	Tesi	di	Licenza	decade	dopo	tre	anni	dalla	
sua	approvazione	(Ibidem, art.	89	§	1).

c)	 Dopo	dieci	anni	dalla	prima	iscrizione	come	ordinario	in	un	ciclo	
si	decade	dal	diritto	di	proseguire	gli	studi	per	il	grado	accademi-
co	corrispondente	(Ibidem,	§	3).
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d)	 In	merito	alla situazione dei “fuori corso”	del	II	ciclo	Teologico	
che	hanno	superato	i	dieci	anni	dalla	prima	iscrizione,	dopo	aver	
consultato	il	Decano	della	FT	e	il	Segretario	Generale	dell’UPS	
sulle	possibilità	 sanatorie	per	 i	 casi	presentatisi	 ultimamente,	 il	
Consiglio	d’Istituto,	dopo	aver	espresso	unanimemente	la	volontà	
di	avvalersi	di	tale	possibilità,	determina	i	criteri	per	l’eventuale	
approvazione:
•	motivi	gravi	di	salute;
•	impegni	legati	all’obbedienza	ecclesiale	e	religiosa;
•	trasferimenti	e	gravi	disagi	familiari.
Fermo	restando	il	parere	inappellabile	del	Consiglio	d’Istituto,	si	
chiederà	la	frequenza	delle	discipline	di	un	semestre,	sostenendo	
i	 relativi	 esami.	Alla	 domanda	 a	 firma	 del	 Preside	 da	 inoltrare	
al	Decano	della	FT,	al	Magnifico	Rettore	e	al	Gran	Cancelliere	
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).	
Per	i	casi	relativi	del	I	ciclo	(accesso	all’esame	finale	di	Baccalau-
reato),	il	Consiglio	d’Istituto	decide	di	muoversi	analogamente	a	
quelli	del	II.
Lo	Studente	è	tenuto,	inoltre,	a	soddisfare	le	condizioni	richieste,	
a	portare	a	termine	la	tesi	di	licenza	(o	le	prove	di	Baccalaureato	
per	il	I	ciclo)	entro	e	non	oltre	i	tre	anni	dalla	concessione	della	
sanatio	(cfr.	Verbali del Consiglio di Istituto	del	03/12/2001	e	del	
18/02/2002).
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Ordinamento degli studi

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. I corsi dell’Istituto
Il	curricolo	degli	studi	comprende:

1.	Un ciclo biennale di Filosofia,	che	si	propone	di	iniziare	gli	stu-
denti	al	mondo	della	cultura	cristiana	e	di	abilitarli	al	dialogo	con	gli	
uomini	del	proprio	tempo,	proponendo	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’introduzio-
ne	al	metodo	della	ricerca	scientifica	(cfr.	Sapientia Christiana,	art.	
79,	§	2	e	§	81a).

2.	Un primo ciclo di Teologia,	istituzionale	o	di	base,	che	si	pro-
pone	di	fornire	allo	studente	una	visione	sintetica	ed	organica	delle	
principali	 discipline	 ed	 una	 prima	 iniziazione	 completa	 al	metodo	
scientifico	nell’ambito	di	 queste	 stesse	discipline,	 si	 articola	 in	un	
triennio	(sei	semestri)	e	si	conclude	con	il	titolo	accademico	di	Bac-
calaureato	in	Teologia.

Nell’ambito	del	 primo	ciclo	di	Teologia,	 l’Istituto	offre	 la	pos-
sibilità	a	coloro	che	provengono	dagli	 Istituti	Superiori	di	Scienze	
Religiose	e	che	sono	in	possesso	del	Diploma	di	Magistero	in	Scien-
ze	Religiose,	di	integrare	gli	studi	di	Teologia	in	due	anni,	secondo	
quanto	 prescritto	 nella	Nota illustrativa circa la figura giuridico-
accademica dell’Istituto Superiore di Scienze religiose	 della	Sacra	
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Congregazione	 per	 l’Educazione	 Cattolica,	 emanata	 il	 10	 aprile	
1986	(cfr.	n.	4,1.1b)	e	deciso	dal	Consiglio	d’Istituto	(cfr.	Verbale del 
18/02/2002).	Gli	studenti	possono	accedere	al	Baccalaureato	in	Teo-
logia,	dopo	aver	regolarmente	frequentato	i	corsi	dei	quattro	semestri	
(primo	e	secondo/terzo	anno)	e	superato	i	relativi	esami.

3.	Un secondo ciclo di Teologia	con	specializzazione	in	Cateche-
tica,	articolato	in	due	anni	o	quattro	semestri,	che	prepara:

a.	 esperti	in	Catechetica,	per	l’insegnamento	nei	Seminari,	negli	
Istituti	di	Scienze	Religiose	e	per	i	corsi	di	formazione	di	cate-
chisti;

b.	 esperti	in	animazione	liturgica,	per	corsi	di	animatori	liturgici,	
in	centri	diocesani,	in	parrocchie,	in	Istituti	e	Centri	di	educa-
zione;

c.	 insegnanti	di	religione,	animatori	di	gruppi	giovanili	(cfr.	Sta-
tuti,	art.	2).

Il	ciclo	si	conclude	con	il	titolo	accademico	di	Licenza	in	Teolo-
gia	con	specializzazione	in	catechetica.

2. Condizioni di ammissione
È	condizione	fondamentale	per	l’ammissione	ad	ogni	ciclo,	la	co-

noscenza	della	lingua	italiana.	Pertanto	gli	studenti	stranieri	sono	te-
nuti	ad	un	esame	di	ammissione,	previo	all’iscrizione.	Se	lo	studente	
è	ecclesiastico	o	religioso,	può	far	fede	una	certificazione	scritta	da	
parte	del	Superiore.
a.	Al	ciclo	di	Filosofia

Si	richiede	diploma	di	studi	superiori	preuniversitari,	oppure	cer-
tificato	con	voti	di	studi,	riconosciuti	equivalenti	dal	Consiglio	d’Isti-
tuto.
b.	Al	primo	ciclo	di	Teologia

“Quando	non	è	 in	continuazione	con	 il	biennio	di	filosofia	 fre-
quentato	nell’Istituto,	si	richiede	diploma	di	Baccalaureato	in	filoso-
fia,	conseguito	presso	una	Facoltà	ecclesiastica,	oppure	attestato	di	
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compiuto	Biennio	Filosofico	con	i	relativi	voti,	rilasciato	dall’Istituto	
competente.	Se	tale	attestato	è	giudicato	dubbiamente	soddisfacente	
dal	Consiglio	 d’Istituto,	 lo	 studente	 dovrà	 essere	 sottoposto	 ad	 un	
esame-colloquio	collegiale	di	controllo,	dal	cui	esito	dipenderà	la	sua	
ammissione	come	studente	ordinario,	o	straordinario	con	obbligo	di	
studi	ed	esami	 integrativi,	a	 tenore	del	documento	Pontifici Atenei 
Romani,	(PAR,	nn.	9-12).

Si	richiede	inoltre	la	conoscenza	della	lingua	latina	(cfr.	PAR, 74, 
§1)	e	greca,	e	di	una	lingua	moderna	scelta	fra	le	seguenti:	inglese,	
francese,	tedesco	e	spagnolo”	(Statuti,	art.	24,	§	1).
c.	Al	secondo	ciclo	di	Teologia

“Si	 richiede	 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	Filosofico	e	
Quadriennio	Teologico	con	voto	medio	di	8/10,	a	tenore	del	docu-
mento	(PAR,	nn.	13-16)”	(Statuti,	art.	24,	§	2).

Si	richiede	inoltre	la	conoscenza	della	lingua	latina	e	greca	e	di	
due	lingue	moderne	(PAR, 80, § 3).

3. Crediti formativi
La	nuova	unità	di	misura	del	lavoro	accademico	è	il	credito for-

mativo;	esso	prende	in	considerazione	l’insieme	degli	impegni	di	stu-
dio	che	lo	studente	assolve	nel	seguire	una	determinata	attività.	Un	
credito prevede	25	ore	di	 lavoro,	distribuite	 tra	 lezioni	frontali,	 la-
voro	di	gruppo,	ricerca,	studio	personale,	attività	per	la	valutazione,	
ecc.	Adottando	questo	tipo	di	credito l’Istituto	Teologico	si	adegua	
all’European Credits Transfer System (ECTS),	fornendo	una	miglio-
re	informazione	sul	proprio	curricolo	e	facilitando	il	riconoscimento	
reciproco	degli	studi	da	parte	dei	centri	universitari	europei,	secon-
do	quanto	richiesto	dallo	“spazio	europeo	dell’istruzione	superiore”	
(EHEA).

Rimane	sempre	in	vigore	 il	sistema	ecclesiastico	dei	crediti	ac-
cademici:	1	credito	corrisponde	a	un’ora	di	lezione	per	12	settimane	
(semestre).
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B. CURRICOLO DEGLI STUDI

1. CICLO DI FILOSOFIA
(Totale	ECTS:	133)

a.	DISCIPLINE	PRINCIPALI

F1	 Filosofia	teoretica	I:	Filosofia	della	conoscenza	(5	ECTS	–	3	cr)
F2	 Filosofia	teoretica	II:	Filosofia	della	natura	(5	ECTS	–	3	cr)
F3	 Filosofia	teoretica	III:	Filosofia	dell’essere	(5	ECTS	–	3	cr)
F4	 Filosofia	teoretica	IV:	Filosofia	dell’Essere	trascendente	(6	ECTS	–	4	cr)
F5	 Filosofia	dell’uomo	(6	ECTS	–	4	cr)
F6	 Filosofia	morale	(6	ECTS	–	4	cr)
F7	 Introduzione	alla	filosofia	sociale	e	politica	(5	ECTS	–	3	cr)
F8	 Storia	delle	religioni	(5	ECTS	–	3	cr)
F8a	 Cristianesimo,	Islamismo	e	società	secolarizzate	(3	ECTS	–	2	cr)	
F9	 Storia	della	filosofia	antica	(5	ECTS	–	3	cr)
F10	 Storia	della	filosofia	medievale	(5	ECTS	–	3	cr)
F11	 Storia	della	filosofia	moderna	(6	ECTS	–	4	cr)
F12	 Storia	della	filosofia	contemporanea	(6	ECTS	–	4	cr)
T30a	 Dottrina	Sociale	della	Chiesa	(3	ECTS	–	2	cr)

b.	DISCIPLINE	AUSILIARIE

F13	 Introduzione	alla	logica	(5	ECTS	–	3	cr)
F14	 Psicologia	generale	(5	ECTS	–	3	cr)
F15	 Psicologia	dello	sviluppo	(5	ECTS	–	3	cr)
F16	 Pedagogia	generale	(5	ECTS	–	3	cr)
F17	 Sociologia	(5	ECTS	–	3	cr)
F18	 Pubbliche	relazioni	(5	ECTS	–	3	cr)
F19	 Introduzione	al	Mistero	di	Cristo	(5	ECTS	–	3	cr)
F20	 Comunicazione	sociale	(5	ECTS	–	3	cr)
F21a	 Storia	della	filosofia	francescana	(3	ECTS	–	2	cr)	
F21b	 Spiritualità	del	ministero	ordinato	(3	ECTS	–	2	cr)
F21c	 Spiritualità	salesiana	(3	ECTS	–	2	cr)
F21d	 Spiritualità	laicale	(3	ECTS	–	2	cr)	
F26	 Introduzione	alla	filosofia	(3	ECTS	–	2	cr)
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c.	LINGUE

F22	 Lingua	e	letteratura	francese	(6	ECTS	–	4	cr)
F23	 Lingua	e	letteratura	inglese	(6	ECTS	–	4	cr)
F24	 Lingua	e	letteratura	tedesca	(6	ECTS	–	4	cr)
F25	 Lingua	e	letteratura	spagnola	(6	ECTS	–	4	cr)
F29	 Lingua	latina	(5	ECTS	–	3	cr)

SEMINARI

F27	 Metodologia	del	lavoro	scientifico	(5	ECTS	–	3	cr)
F28	 Seminario	di	Filosofia	(3	ECTS	–	2	cr)

2. PRIMO CICLO DI tEOLOGIA
(Totale	ECTS:	238)

a.	DISCIPLINE	PRINCIPALI

Sacra Scrittura

T1	 Introduzione	generale	alla	Bibbia	(3	ECTS	–	2	cr)
T2	 Introduzione	all’Antico	Testamento	(10	ECTS	–	6	cr)
T3	 Introduzione	al	Nuovo	Testamento	(6	ECTS	–	4	cr)
T4	 Pentateuco	e	Libri	storici	(6	ECTS	–	4	cr)
T5	 Libri	profetici	(5	ECTS	–	3	cr)
T6	 Libri	sapienziali	(5	ECTS	–	3	cr)
T7	 Vangeli	sinottici	e	Atti	degli	Apostoli	(8	ECTS	–	5	cr)
T8	 Corpo	giovanneo	(6	ECTS	–	4	cr)
T9	 Lettere	Apostoliche	(6	ECTS	–	4	cr)

Teologia fondamentale

T10	 Introduzione	alla	Teologia	(2	ECTS	–	1	cr)
T11	 Teologia	fondamentale	e	Rivelazione	divina	(5	ECTS	–	3	cr)

Teologia dogmatica

T12	 Cristologia	(6	ECTS	–	4	cr)
T13	 Mistero	di	Dio	Uno	e	Trino	(5	ECTS	–	3	cr)
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T14	 Antropologia	teologica	I:	Creazione	(5	ECTS	–	3	cr)
T15	 Antropologia	teologica	II:	Grazia	(6	ECTS	–	4	cr)
T16	 Antropologia	teologica	III:	Escatologia	(3	ECTS	–	2	cr)
T17	 Ecclesiologia	(6	ECTS	–	4	cr)
T18	 Mariologia	(3	ECTS	–	2	cr)
T19	 Ecumenismo	(3	ECTS	–	2	cr)

Teologia sacramentaria

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

Teologia liturgica

T26	 Liturgia	fondamentale	(6	ECTS	–	4	cr)
T27	 Anno	liturgico	e	Liturgia	delle	Ore	(5	ECTS	–	3	cr)

Teologia morale

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

Diritto canonico

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

Storia della Chiesa - Patrologia

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

b.	DISCIPLINE	AUSILIARIE

T42	 Pastorale	delle	confessioni	(3	ECTS	–	2	cr)
T43	 Lingua	ebraico-biblica	(8	ECTS	–	5	cr)
T44	 Lingua	greco-biblica	(8	ECTS	–	5	cr)

SM	 Seminario	di	Teologia	(II	anno)	(3	ECTS	–	2	cr)

Ciclo Istituzionale (Quinquennale)
(totale ECtS: 371)

3. SECONDO CICLO DI tEOLOGIA
Specializzazione in Catechetica

(Totale	ECTS:	123)

a.	DISCIPLINE	PRINCIPALI

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

C20	 Statistica	e	metodologia	della	ricerca	positiva	(3	ECTS	–	2	cr)
C21	 Sociologia	della	condizione	giovanile	(3	ECTS	–	2	cr)
C22	 Direzione	spirituale	(3	ECTS	–	2	cr)
C23	 Insegnamento	delle	religione	cattolica	nella	scuola	(3	ECTS	–	2	cr)
C23bis	Pedagogia	della	devianza	(3	ECTS	–	2	cr)
C24	 Dinamica	di	gruppo	(3	ECTS	–	2	cr)
C25	 Comunicazione	multimediale	(3	ECTS	–	2	cr)
C26	 Pastorale	liturgica	(3	ECTS	–	2	cr)
C27	 Bioetica	e	catechesi	(3	ECTS	–	2	cr)	
C28	 Psicologia	dell’apprendimento	(3	ECTS	–	2	cr)
C29	 Psicologia	dell’interazione	educativa	(3	ECTS	–	2	cr)
C30	 Storia	del	movimento	catechistico	italiano	(3	ECTS	–	2	cr)
C31	 Teologia	dell’evangelizzazione	(3	ECTS	–	2	cr)
C32	 Teologia	dell’educazione	(3	ECTS	–	2	cr)
C33	 Filosofia	dell’educazione	(3	ECTS	–	2	cr)
C34	 Legislazione	e	organizzazione	(3	ECTS	–	2	cr)
C35	 Arte,	cultura	e	religione	(3	ECTS	–	2	cr)		

c.	SEMINARI
SM1	e	SM2	Due	seminari	(3	ECTS	–	2cr)

d.	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

e.	TESI	DI	LICENZA

La	Tesi di Licenza	comporta	complessivamente	40	ECTS	–	24	cr.		
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C. DISTRIBUZIONE DEI CORSI 
NEI DUE SEMESTRI 
DELL’ANNO ACCADEMICO 2011-2012

1. CICLO DI FILOSOFIA

I ANNO

1° Semestre
F3	 Filosofia	dell’essere	(5	ECTS	-	3	cr	–	A.	Meli)
F9		 Storia	della	filosofia	antica	(5	ECTS	-	3	cr	–	A.	Sardo)	
F13	 Introduzione	alla	logica	(5	ECTS	-	3	cr	–	A.	Meli)
F14	 Psicologia	generale	(5	ECTS	-	3	cr	–	U.	Romeo)
F26	 Introduzione	alla	filosofia	(3	ECTS	-	2	cr	–	G.	Russo)
T43	 Lingua	ebraico-biblica	(5	ECTS	-	3	cr	–	G.	Costa)

Seminario (F27)	Metodologia	del	 lavoro	scientifico	(5	ECTS	–	3	cr	–	G.	
Cassaro)	 

2° Semestre
F6	 Filosofia	morale	(6	ECTS	-	4	cr	–	A.	Meli)
F7	 Introduzione	alla	filosofia	sociale	e	politica	(5	ECTS	-	3	cr	–	A.	Meli)
F8	 Storia	delle	religioni	(5	ECTS	-	3	cr	–	P.	Pizzuto)
F10	 Storia	della	filosofia	medievale	(5	ECTS	-	3	cr	–	A.	Sardo)
F19	 Introduzione	al	Mistero	di	Cristo	(5	ECTS	-	3	cr	–	E.	Di	Santo)
F20	 Comunicazione	sociale	(5	ECTS	-	3	cr	–	P.	Buttiglieri)
F23	 Lingua	e	letteratura	inglese	(6	ECTS	-	4	cr	–	A.	Antonazzo)	
T43	 Lingua	ebraico-biblica	(3	ECTS	-	2	cr)

II ANNO
1° Semestre
F1	 Filosofia	della	conoscenza	(5	ECTS	-	3	cr	–	A.	Meli)
F3	 Filosofia	dell’essere	(5	ECTS	-	3	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)
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F14	 Psicologia	generale	(5	ECTS	-	3	cr	–	U.	Romeo)
T43	 Lingua	ebraico-biblica	(5	ECTS	-	3	cr	–	G.	Costa)

2° Semestre
F6	 Filosofia	morale	(6	ECTS	-	4	cr	–	A.	Meli)
F7	 Introduzione	alla	filosofia	sociale	e	politica	(5	ECTS	-	3	cr	–	A.	Meli)
F8	 Storia	delle	religioni	(5	ECTS	-	3	cr	–	P.	Pizzuto)
F12	 Storia	della	filosofia	contemporanea	(6	ECTS	-	4	cr	–	P.	Fichera)
F20	 Comunicazione	sociale	(5	ECTS	-	3	cr	–	P.	Buttiglieri)
F29	 Lingua	latina	(5	ECTS	-	3	cr	–	A.	Calabrò)
T43	 Lingua	ebraico-biblica	(3	ECTS	-	2	cr)

F28	 Seminario	di	Filosofia	(3	ECTS	-	2	cr)
 La verità tra dialettica ed ermeneutica (A.	Meli)

2. PRIMO CICLO DI tEOLOGIA

I ANNO
1° Semestre
T1		 Introduzione	generale	alla	Bibbia	(3	ECTS	–	2	cr	–	G.	Costa)
T2		 Introduzione	all’Antico	Testamento	(5	ECTS	–	3	cr	–	C.	Versaci)
T12		 Cristologia	(6	ECTS	–	4	cr	–	P.	Aliquò)
T20	 Sacramenti	in	genere	(3	ECTS	–	2	cr	–	N.	Conte)
T26		 Liturgia	fondamentale	(6	ECTS	–	4	cr	–	N.	Conte)
T28		 Morale	fondamentale	e	generale	(6	ECTS	–	4	cr	–	R.	Frattallone)
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
T2	 Introduzione	all’Antico	Testamento	(5	ECTS	–	3	cr	–	C.	Versaci)
T3		 Introduzione	al	Nuovo	Testamento	(6	ECTS	–	4	cr	–	G.	Costa)
T10		 Introduzione	alla	Teologia	(2	ECTS	–	1	cr	–	P.	Pizzuto)
T11	 Teologia	fondamentale	e	Rivelazione	divina	(5	ECTS	–	3	cr	–	P.	Pizzuto)
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	–	R.	Frattallone)
T35		 Patrologia	(6	ECTS	–	4	cr	–	E.	Di	Santo)
T37		 Storia	della	Chiesa	medievale	(5	ECTS	–	3	cr	–	P.	Terrana)
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II e III ANNO
1° Semestre
T4	 Pentateuco.	Libri	storici	(6	ECTS	-	4	cr	–	G.	Costa)
T14	 Creazione	(5	ECTS	-	3	cr	–	G.	Cassaro)
T23	 Penitenza	e	Unzione	degli	Infermi	(6	ECTS	-	4	cr	–	N.	Conte)
T29	 Bioetica	(6	ECTS	-	4	cr	–	G.	Russo)
T30	 Morale	sociale,	politica,	economica	(6	ECTS	-	4	cr	–	P.	Fichera)
T33	 Diritto	Canonico	II	(5	ECTS	-	3	cr	–	F.	Fiore)
T41	 Teologia	spirituale	[III	anno]	(3	ECTS	-	2	cr	–	M.	D’Arrigo)

Sm  Seminario	di	Teologia	[II	anno]	(3	ECTS	–	2	cr)
-	L’oratorio, un modello di Pastorale Giovanile per tutti (S.	Barbetta)
-	La giustificazione nel dialogo ecumenico (G.	Orlando)

2° Semestre
T5	 Libri	profetici	(5	ECTS	-	3	cr	–	C.	Versaci)	
T6	 Libri	sapienziali	(5	ECTS	-	3	cr	–	G.	Costa)
T15	 Grazia	(6	ECTS	-	4	cr	–	G.	Cassaro)
T16	 Escatologia	(3	ECTS	-	2	cr	–	G.	Cassaro)
T21	 Battesimo	e	Confermazione	(5	ECTS	-	3	cr	–	N.	Conte)
T24	 Ministero	ordinato	(5	ECTS	-	3	cr	–	M.	Pavone)
T25	 Matrimonio	(5	ECTS	-	3	cr	–	F.	Cangelosi)
T40	 Catechetica	generale	[II	anno]	(3	ECTS	-	2	cr	–	F.	Di	Natale)
T42	 Pastorale	delle	confessioni	[III	anno]	(3	ECTS	-	2	cr	–	R.	Frattallone)

3. 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)
C6	 Semiotica	generale	(3	ECTS	-	2cr	–	A.	Meli)
C13	 	Metodologia	della	ricerca	didattica	(3	ECTS	-	2cr	–	V.	Bolognari)
C17	 Storia	della	catechesi	antica	e	medievale	(3	ECTS	-	2cr	–	G.	La	Rosa)
C20	 Statistica	e	metodologia	della	ricerca	positiva	(3	ECTS	-	2cr	–	G.	Lo	
	 Grande)
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Sm1 Seminario	[Mercoledì	ore	11,15]:	
-	Teologia e catechesi (G.	Cassaro)
-	I misteri della vita di Cristo (F.	Mosetto)

2° Semestre
C3	 Teologia	della	catechesi	(3	ECTS	-	2	cr	–	A.	Romano)
C8	 Psicologia	della	religione	(3	ECTS	-	2	cr	–	U.	Romeo)
C9	 Bibbia	e	catechesi	(3	ECTS	-	2	cr	–	F.	Mosetto)
C14	 Metodologia	catechetica	I:	giovani	(3	ECTS	-	2	cr	–	S.	Barbetta)
C16	 Pastorale	giovanile	(3	ECTS	-	2	cr	–	G.	Urso)
C25	 Comunicazione	multimediale	(3	ECTS	-	2	cr	–	F.	Bongiorno)

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
C6	 Semiotica	generale	(3	ECTS	-	2	cr	–	A.	Meli)
C11	 Morale	e	catechesi	(3	ECTS	-	2	cr	–	R.	Frattallone)
C13	 Metodologia	della	ricerca	didattica	(3	ECTS	-	2	cr	–	V.	Bolognari)
C17	 Storia	della	catechesi	antica	e	medievale	(3	ECTS	-	2	cr	–	G.	La	Rosa)
C20	 Statistica	e	metodologia	della	ricerca	positiva	(3	ECTS	-	2	cr	–	G.	Lo
	 Grande)
C23bis	Pedagogia	della	devianza	(3	ECTS	-	2	cr	–	F.	Gatto)

Sm1 Seminario	[Mercoledì	ore	11,15]:	
-	Teologia e catechesi (G.	Cassaro)
-	I misteri della vita di Cristo (F.	Mosetto)
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2° Semestre
C5		 Antropologia	culturale	(3	ECTS	-	2	cr	–	A.	Romano)
C8	 Psicologia	della	religione	(3	ECTS	-	2	cr	–	U.	Romeo)
C9	 Bibbia	e	catechesi	(3	ECTS	-	2	cr	–	M.	Viviano)
C14	 Metodologia	catechetica	I:	giovani	(3	ECTS	-	2	cr	–	S.	Barbetta)
C16	 Pastorale	giovanile	(3	ECTS	-	2	cr	–	G.	Urso)
C25	 Comunicazione	multimediale	(3	ECTS	-	2	cr	–	F.	Bongiorno)

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)



40

D. PROGRAMMI DEI CORSI PER 
L’ANNO ACCADEMICO 2011-2012

1. CICLO DI FILOSOFIA

a. Discipline principali

F1. Filosofia teoretica I: Filosofia della conoscenza
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Antonio	meli

Argomenti del corso
1.	La	verità	formalmente	intesa	quale	compito	proprio	della	filo-

sofia	della	conoscenza.	2.	Diversi	criteri	di	verità:	excursus	storico-
critico.	3.	La	verità	quale	proprietà	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,	Armando,	Roma	
2003;	meli a., Il senso svelato. Introduzione alla semantica,	Elledici,	Leu-
mann	(TO)	2003;	indicazioni	bibliografiche	a	cura	del	Docente.

F2. 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.	Scienza	e	fede	in	conflitto?	5.	In	
natura	tutto	ha	una	causa?	6.	Caso	o	disegno	intelligente?	7.	Un	uni-
verso	in	evoluzione?	8.	Il	Big	Bang	esclude	il	concetto	di	creazione?	
9.	Un	cosmo	per	l’uomo?	10.	L’evoluzione	biologica	esclude	la	cre-
azione?	11.	L’uomo	è	frutto	dell’evoluzione?	12.	Conclusione:	una	
natura	ambigua?
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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 interdisciplinare di scien-
za e fede, 2	vol., Urbaniana	University	Press	–	Città	Nuova,	Roma	2002.

F3. Filosofia teoretica III: Filosofia dell’essere
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Antonio	meli

Argomenti del corso

1.	Il	“superamento”	della	metafisica	nella	modernità.	2.	Il	com-
pito	proprio	dell’ontologia.	3.	Modelli	ontologici	 tra	 immanenza	e	
trascendenza.	4.	Il	punto	di	partenza	dell’ontologia.	5.	Identikit	del	
principio	ontologico.	6.	Il	rapporto	tra	principio	ontologico	ed	espe-
rienza	nella	storia	del	pensiero.	7.	Il	concetto	di	creazione	quale	con-
clusione	di	un	lungo	ragionamento	logico.

Testi
meli a., Le grandi questioni della filosofia,	Akea,	Ravenna	2011;	berti	E.,	
Introduzione alla metafisica, UTET,	Torino	1993.

F4. 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	problema	filosofico	di	Dio	(1.	

l’oggetto,	 il	metodo	del	 trattato	 e	 la	 conoscibilità	dell’esistenza	di	
Dio),	si	articola	in	tre	parti:	storica,	teoretico-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	tentativi	nella	storia	della	filosofia.	Sviluppi	
e	obiezioni	nella	filosofia	moderna	e	contemporanea:	valutazione	te-
oretica.	Parte teoretiCo-SiStematiCa:	3.	Come	parlare	di	Dio:	l’ana-
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logia	e	i	nomi	divini.	4.	L’essenza	di	Dio:	i	principali	attributi	“enti-
tativi”	(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 religioni monotei-
stiche,	 in	CoSta g.	 (ed.),	Questioni Paoline. Contributi biblico-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;	Co-
reth e., Dio nel pensiero filosofico,	Queriniana,	Brescia	2004;	geSChé a. 
Dio, San	Paolo,	Cinisello	Balsamo	(MI)	1997; gilSon e., Dio e la filoso-
fia,	Massimo,	Milano	1984;	KolaKowSKi l., Se non esiste Dio,	Il	Mulino,	
Brescia	1997;	mCinernY r.m., L’analogia in Tommaso d’Aquino,	Arman-
do,	Roma	1999;	Molinaro	A.,	Dio chi è?,	PUL,	Roma	1988; MonDin b., 
Manuale di filosofia sistematica. Il problema di Dio,	vol.	4,	ESD,	Bologna	
2000; muCK o., Teologia filosofica,	Queriniana,	Brescia	1985;	Pangallo 
m., Il creatore del mondo,	Leonardo	da	Vinci,	Roma	2004;	rivetti barbò 
F., Dio Amore vivente. Lineamenti di teologia filosofica,	Jaka	Book,	Mila-
no	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	Pen-
siero,	Milano	1986;	weiSCheDel w., Il Dio dei filosofi,	3	vol.,	Il	Melangolo,	
Genova	1991.

F6. Filosofia morale
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Antonio	meli

Argomenti del corso
1.	Attuale	 dibattito	 etico.	 2.	 	 Il	modello	 etico	 aristotelico	 nella	

ricezione	tomista.	3.	Il	modello	etico	aristotelico	–	tomista	nell’attuale	
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contesto.	 4.	 La	 felicità	 quale	 scopo	 dell’etica.	 5.	 Per	 una	 teoria	
adeguata		dell’agire	umano.	6.	Per	un’etica	delle	virtù.	7.	Il		principio	
della	legge	morale.	8.	L’educazione	morale	tra	esercizio	delle		virtù	e	
apprendimento	delle	norme.
 

Testi
meli a., Le grandi questioni della filosofia,	Akea,	Ravenna	2011;	maCintY-
re	A.,	Dopo la virtù. Saggio di teoria morale,	Armando,	Roma	2007;		abbà 
G.,		Felicità vita buona e virtù. Saggio di filosofia morale,	Las,	Roma	1995;	
abbà	 G.,	Quale impostazione per la filosofia morale?	 Las,	 Roma	 1996;	
abbà	G.,	Costituzione epistemica della filosofia morale. Ricerche di filoso-
fia morale – 2,	Las,	Roma	2009.

F7. Introduzione alla filosofia sociale e politica
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Antonio	meli

Argomenti del corso
1.	Il	rapporto	politico.		2.	Il	soggetto	del	rapporto	politico.	3.	La	

fonte	del	potere	politico.		4.	La	sfera	politica.		5.	La	forma	politica	
migliore.	6.	Lo	scopo	del	rapporto	politico.		7.	Il	mezzo	del	rapporto	
politico.		

  Testi
meli a., Le grandi questioni della filosofia,	Akea,	Ravenna	2011;	maritain 
J.,	L’uomo e Stato,	Marietti,	Genova	2003;	 indicazioni	bibliografiche	del	
Docente.

F8. Storia delle religioni
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Pietro	Pizzuto

Argomenti del corso
I.	Definizione	di	religione.	II.	Le	religioni:	1.	Religione	tellurica.	

2.	Religioni	celesti	politeiste.	3.	Religioni	etniche	politeiste.	4.	Reli-
gioni	misteriche.	5.	Induismo.	6.	Religioni	cinesi.	7.	Buddhismo.	8.	
Jinismo.	9.	Religioni	dualiste	e	manichee.	10.	Islamismo.	III.	Anto-
logia	di	testi	religiosi.	IV.	Ingrandimenti:	1.	Peccato	e	perdono	nelle	
religioni.	2.	Preghiera,	sacrificio	e	sacerdozio	nelle	religioni.	3.	L’al	
di	là	nelle	religioni.
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Testo
Note	del	Docente.

Testi consigliati
guerra m.,	Storia delle religioni,	La	Scuola,	Brescia,	2003;	Filoramo g. 
– maSSenzio m. – raveri n. – SCarPi P.,	Manuale di storia delle religioni,	
Laterza,	Bari	2008;	ratzinger j.,	Fede Verità Tolleranza. Il cristianesimo e 
le religioni del mondo,	Cantagalli,	Siena	2003.

F9. Storia della filosofia antica
(5	ECTS	–	3	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.	Aristotele.	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,	Milano	 32001;	
Reale	G.,	Storia della filosofia antica,	Vita	e	Pensiero,	Milano	1990;	Have-
loCK e., Alle origini della filosofia greca,	Laterza,	Roma	-	Bari	1996.

F10. Storia della filosofia medievale
(5	ECTS	–	3	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	Abelardo.	7.	La	controversia	 sugli	
universali.	 8.	 La	 Scuola	 domenicana:	Alberto	Magno	 e	 Tommaso	
d’Aquino.	9.	La	Scuola	francescana:	Bonaventura.	10.	Duns	Scoto.	
11.	Guglielmo	di	Ockam.	12.	Meister	Eckhart.
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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 origini patristiche 
alla fine del XIV secolo,	 La	Nuova	 Italia,	 Firenze	 1976;	GhiSalberti a., 
Medioevo teologico,	Laterza,	Roma	-	Bari	1990.

F11. 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.	 Empirismo-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, Laterza,	Roma	-	Bari	1991;	
Fornero g.,	Filosofi e filosofie nella storia: i testi,	vol.	2,	Paravia,	Torino	
1994;	Severino e.,	La filosofia moderna, vol.	2,	BUR	Biblioteca	Universa-
le	Rizzoli,	Milano	2004;	latora	S.,	La filosofia in Europa. Età moderna,		
Greco,	Catania	1994.

F12. 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:	Schopen-

hauer	e	Kierkegaard.	3.	I	“maestri	del	sospetto”.	4.	Dalla	Fenomeno-
logia	all’Esistenzialismo.	5.	Dalla	filosofia	analitica	all’odierna	filo-
sofia	della	scienza.	6.	L’Ermeneutica	contemporanea.	7.	La	scuola	di	
Francoforte.	8.	Modernità	e	post-moderno.
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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 filoso-
fico, vol.	3, Bruno	Mondadori,	Milano	2001;	reale g. – antiSeri	D.,	Storia 
della filosofia,	vol.	3,	La	Scuola,	Brescia	2005;	vanni rovighi	S.,	Storia 
della filosofia contemporanea,	La	Scuola,	Brescia	1980;	bauSola a.	(ed.),	
Questioni di storiografia filosofica. Il pensiero contemporaneo,	La	Scuola,	
Brescia	1978.	

Corso	monografico:	Esistenza e individualità. Esempi di analisi esistenzia-
liste.
KierKegaarD S.,	Stadi sul cammino della vita,	Rizzoli,	Milano	2001;	hei-
Degger	M.,	Essere e tempo,	UTET,	Torino	1986,	103-485;	marCel g.,	La 
dignità umana e le sue matrici esistenziali,	Elledici,	Leumann	(TO)	1983;	
iDem,	Essere e avere,	Edizioni	Scientifiche	Italiane,	Napoli	1999;	jaSPerS 
K.,	Filosofia,	UTET,	Torino	1978.

b. Discipline ausiliarie
F13. Introduzione alla logica

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

Argomenti del corso
1.	Il	tema	proprio	della	logica.	2.	Fallacie	informali	di	rilevanza	

e	di	ambiguità.	3.	Argomenti	sillogistici:	 loro	forma	e	valutazione.	
4.	Argomenti	complessi:	loro	simbolizzazione	e	valutazione	logica.	
5.	Argomenti	analogici:	loro	forma	e	criteri	di	valutazione.	6.	Argo-
menti	induttivi:	loro	forma	logica	e	valutazione.

Testo
meli a.,	Controlliamo i nostri ragionamenti. Introduzione alla Logica, pro 
manuscripto,	Messina	2004.

Testi consigliati
CoPi i.m. - Cohen C.,	Introduzione alla logica,	Il	Mulino,	Bologna	1999;	Knea-
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le w. - Kneale m.,	Storia della logica,	Einaudi,	Torino	1972;	boChenSKi j.,	La 
logica formale,	2	volumi,	Einaudi,	Torino	1972.

F14. Psicologia generale
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Umberto	romeo

Argomenti del corso
Introduzione:	I.	Premessa:	cercare,	condividere,	dare	senso…	II.	In-

troduzione:	I	problemi	generali	di	psicologia	dinamica-generale	e	note	
epistemologiche.	III.	Area fondamentale:	La	personalità	umana	è	un	si-
stema	dinamico,	relazionale,	autotrascendente,	orientato	verso	la	realiz-
zazione	di	Sé,	l’autodonazione.	IV	Area centrale:	La	personalità	umana	
è	un	“essere	trinomico”:	somatico,	psichico,	noetico.	1.	Realtà	psichica:	
struttura	e	dinamismi	di	sviluppo:	Freud.		2.	Realtà	somatica:	sede	di	
crescita	e	di	conflitti:	Schultz.		3.	Realtà	noetica:	processi	di	maturazio-
ne	che	dà	senso:	Frankl.	V.	Area esistenziale:	Motivazione,	meccanismi	
di	difesa,	piccole	patologie.	VI	Area di opzione:	1.	Elaborazione	perso-
nale	di	un	tema	proposto	o	altro:	processi	affettivi;	lo	sviluppo	intellet-
tivo;	la	decisione	volontaria;	insegnamento	e	apprendimento;	conflitti	
psicologici;	la	teoria	di	Rogers;	i	sogni	in	Freud.		2.	Lettura	personale	di	
un’opera.	VII	Area esperenziale:	1.	Training	logosomatico:	“il	corpo	…	
e	senso	della	vita”.		2.	Ecomappa:	“Io	…	altri	…	Io”

 Testi
jerviS g., Psicologia dinamica,	Mulino,	Bologna	2001;	Paluzzi S.,	Manuale 
di psicologia,	Urbaniana,	Roma	1999;	FranKl v.,	La vita come compito: ap-
punti autobiografici,	SEI,	Torino	1997;	albiSetti v.,	Il training autogeno per 
la quiete psicosomatica,	Paoline,	Roma	1994;	Dazzi n. – De Coro a.,	Psicolo-
gia dinamica: le teorie cliniche,	Laterza,	Roma	2001.	Note	del	Docente.

F19. 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	prospettive	del	Corso	di	Intro-

duzione	al	Mistero	di	Cristo,	 a	 confine	 tra	filosofia	e	 teologia,	nel	
contesto	 dell’attuale	 relativismo.	 2.	 La	 questione	 del	 “Gesù	 sto-
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rico”:	 dalla	 critica	 razionalista	 agli	 attuali	 orientamenti	 esegetici. 
3.	Fonti	bibliche	ed	extra-bibliche	su	Gesù	Cristo	e	criteri	di	stori-
cità.	4.	Analisi	dei	dati	neotestamentari	 sulla	vita	di	Gesù:	a)	 l’in-
fanzia;	b)	il	ministero	pubblico	e	la	cristologia	implicita	dei	Vange-
li;	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	commento	di	passi	scelti	dalle	“Confessioni”.

Testi
gronChi m. – ilunga muYa j.,	Gesù di Nazaret. Un personaggio storico,	Pa-
oline,	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;	amato	A.,	Gesù, identità del critiane-
simo. 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.

F20. Comunicazione sociale
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Paolo	buttiglieri

Argomenti del corso
1.	Introduzione	generale	alla	Comunicazione.	2.	Analisi	delle	prin-
cipali	teorie	contemporanee:	a)	Excursus	delle	principali	teorie	sulla	
comunicazione:	gli	effetti	sociali	dei	media	(anni	‘20);	il	gioco	della	
persuasione	(anni	’30);	il	processo	comunicativo	come	dinamica	so-
ciale	(anni’40);	le	reti	sociali	(anni	’50);	apocalittici	e	integrati	(anni	
’60);	dal	postindustriale	al	postmoderno	(anni	’70);	alla	ricerca	del	
pubblico	(anni	’80).	b)	Progetto	culturale	della	Chiesa	cattolica	ita-
liana	e	impegno	pastorale	nell’evangelizzazione	dei	media.
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Testi
graSSi	C.,	Sociologia della comunicazione,	Mondadori,	Milano	2002;	lever 
F.	–	rivoltella	P.C.	–	zanaCChi	A.	(edd.),	La comunicazione. Il dizionario 
di scienze e tecniche, Elledici	–	Rai	–	Eri,	Leumann	(TO)	–	Roma	2002;	
CEI,	Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nel-
la missione della Chiesa,	Roma	2004.	Ulteriori	indicazioni	bibliografiche	
saranno	presentate	a	cura	dei	Docenti	durante	il	Corso.

F26. Introduzione alla filosofia
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giovanni	RuSSo

Argomenti del corso
1.	Identità	della	filosofia.	2.	Le	grandi	questioni.	Introduzione	ai	

trattati	teoretici.	3.	Quadro	storico.	4.	Alcuni	modelli	di	pensiero.	5.	
Analisi	di	testi	antologici.

Testi
ruSSo g. - SCarCella e. (edd.),	Quel bene che ci rende veri. Introduzione 
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 filosofia. 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.,	Introduzione alla filosofia,	
Urbaniana	University	Press,	Roma	2002;	Severino e., Istituzioni di filoso-
fia,	Morcelliana,	Brescia	2010.

c. Lingue
F23. Lingua e letteratura inglese

(6	ECTS	–	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.ssa	Annunziata	antonazzo

Argomenti del corso 
Il	corso	ha	come	obiettivo	principale	quello	di	fornire	le	compe-

tenze	linguistiche	di	base,	necessarie	ad	affrontare	la	lettura	e	l’appro-
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fondimento	di	testi	in	lingua	inglese.	In	particolar	modo:	1.	Strutture	
grammaticali.	2.	Topics.	3.	Fonetica.	4.	Tecniche	di	comprensione	e	
produzione	scritta	e	orale.	5.	Attività	di	conversazione	e	traduzione.

Testi
Dispense	e	allegati	fotocopiati	del	Docente.

Testi consigliati
Pate m.	–	Serrano m. – Pelteret C.,	New Summit,	vol.	1	e	2,	Le	Monnier,	
Firenze	2005.

F29. Lingua latina
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Angelo	Calabrò

Argomenti del corso 
1.	Elementi	fondamentali	della	grammatica	della	lingua	latina.	2.	Il	

latino	della	Vulgata	di	San	Girolamo.	3.	 Il	 linguaggio	dei	Padri	della	
Chiesa.	4.	Passi	antologici	di	autori	ecclesiastici.	5.	Il	latino	liturgico.	

Testi
Dispense	del	Docente.	Testi	liturgici	e	patristici.

d. Seminari
F27. Metodologia del lavoro scientifico

(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giuseppe	Carlo	CaSSaro

Obiettivi
1.	Realizzare	un	approccio	teorico-pratico	per	la	costituzione	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	scientifico.

Argomenti del corso
1.	Lo	 studio	 e	 la	 ricerca.	2.	 I	 sussidi	per	 la	 ricerca.	3.	 Il	 lavoro	
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scientifico:	preparazione,	stesura	e	presentazione.	4.	I	vari	tipi	di	lavo-
ro	scientifico.	5.	Aspetti	tecnici	e	formali.	6.	Esercitazione	pratica.	

Testi
iStituto teologiCo “S. tommaSo”,	Norme per la redazione del lavoro scien-
tifico,	Coop.	S.Tom.,	Messina	2010;	Prellezo j.m. – garCía j.m.,	Invito 
alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico,	LAS,	Roma	42007.

F28. Seminario di Filosofia
La verità tra dialettica ed ermeneutica

	(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Antonio	Meli

Argomenti del corso
Nell’attuale	contesto	filosofico	il	concetto	di	verità	è	al	centro	di	

un	serrato	dibattito	che	richiama	da,	una	parte	una	concezione	dialet-
tica	e,	dall’altra,	una	concezione	ermeneutica.	Piuttosto	che	costitu-
ire	un’alternativa,	tali	concezioni	si	rivelano	complementari	perché	
ci	offrono	nel	loro	insieme	una	visione	più	comprensiva	della	nostra	
esperienza.	Il	seminario	si	propone	di	individuare	e	definire	queste	
due	concezioni	della	verità	e	di	mostrare	come,	da	una	parte,	ci	con-
sentono	di	recuperare	un	concetto	forte	di	filosofia	nell’attuale	con-
testo	relativista	e,	dall’altra,	recuperare	 le	molteplici	forme	(storia,	
letteratura,	arte,	religione)	riconoscendo	in	loro	un’autentica	istanza	
di rivelazione	della	verità.	

Testi
aPel	K.-	O.,	Discorso, verità,  responsabilità,	Guerini,	Milano	1997;	berti 
E.,	Le vie della ragione,	Il	Mulino,	Bologna	1995;		gaDamer	H.	G.,	Verità e 
Metodo, Bompiani,	Milano	1983;	meli	A.,	Il senso svelato. Introduzione alla 
semantica,	Elledici,	Torino	2003;	Palmer	R.,	Cosa significa ermeneutica?, 
Besa,	 Lecce	 2008;	 PetruCCiani	 S.,	 Etica dell’argomentazione. Ragione, 
scienza e prassi nel pensiero di Kari-Otto Apel, Marietti,	 Torino	 1988;	
reale	G.	–	antiSeri	D.,	Quale ragione?,	Raffaello	Cortina,	Milano	2001;	
riCoeur		P.,	Il conflitto delle interpretazioni,	Jaca	Book,	Milano	1969.
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2. PRIMO CICLO DI tEOLOGIA

a. Discipline principali
t1. Introduzione generale alla Bibbia

(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giuseppe	CoSta

Argomenti del corso
I.	 introDuzione: 1.	Perché	un’introduzione	alla	Scrittura.	2.	Dio	

parla	agli	uomini.	3.	Cosa	è	parola di Dio?	4.	Dio	parla	per	mezzo	di	
uomini.	II.	iSPirazione: 1.	Rilevanza	ermeneutica	del	profeta.	2.	Dio	
parla	per	mezzo	dei	profeti.	3.	L’autorità	del	profeta.	4.	Dalla	parola 
allo scritto:	l’autorità	dello	scritto	profetico	(lo	scritto	sacro).	III.	te-
Sto: 1.	Forma	e	trasmissione	del	testo.	2.	Scrittura	e	tradizione	(DV	
9-10).	IV. Canone: 1.	Definizione	e	criteri	per	la	canonicità.	2.	Elenco	
dei	libri	sacri.	3.	Libri	deuterocanonici	e	apocrifi.	4.	La	forma	canoni-
ca	del	testo:	lingua;	testo	originale;	ordine	dei	libri;	“contesto	canoni-
co”	e	conseguenze	per	l’interpretazione.	v. ermeneutiCa: 1.	L’inter-
pretazione	nell’antichità.	2.	L’interpretazione	nell’epoca	moderna.	3.	
Il	lettore	di	fronte	al	testo:	la	questione	ermeneutica.	4.	PCB	e	metodi	
esegetici.	4.1	Il	metodo	storico-critico.	4.2	I	metodi	sincronici.

Testi
artola a.m. – SanChez Caro j.m.,	Bibbia e parola di Dio,	 Introduzio-
ne	 allo	 Studio	 della	 Bibbia	 2,	 Paideia,	 Brescia	 1994;	 ConCilio vati-
Cano ii,	 Costituzione dogmatica Dei Verbum sulla divina rivelazione, 
18	Novembre	1965;	CoStaCurta	B.,	Esegesi e lettura credente della scrit-
tura,	“Gregorianum” 73	(1992)	739-745;	PontiFiCia CommiSSione bibliCa,	
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa,	Libreria	Editrice	Vaticana,	Cit-
tà	del	Vaticano,	1993;	SaCChi a.,	Cos’è la Bibbia.	Breve	corso	introduttivo,	
San	Paolo,	Cinisello	Balsamo	1999.

Testi consigliati
aa.vv,	La Bibbia nel suo contesto,	Paideia,	Brescia	1994;	alonSo SChöKel 
L.,	Il metodo storico-critico criticato. Per un avvio di discussione,	in ghiberti 
g.	(ed.),	La Bibbia, libro sacro, e la sua interpretazione.	Simposio per il XL 
dell’ABI (Milano 2-4 giugno 1988),	RStB	2/2	(1990)	67-69;	alonSo SChöKel 
l.,	La parola ispirata,	Paideia,	Brescia	1987;	beauChamP	P.,	Leggere la Sacra 
Scrittura oggi,	Massimo,	Milano	1990;	bovati P.,	Così parla il Signore,	EDB,	
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Bologna	2008;	Forte,	B.,	Ragione e fede nell’interpretazione dei testi biblici,	
Intervento	alla	XL	Settimana	Biblica,	Roma	8-12	Settembre	2008;	mannuCCi 
V.,	Bibbia come parola di Dio.	 Introduzione generale alla Sacra Scrittura,	
Queriniana,	Brescia	1986;	Perego	G.,	Atlante biblico interdisciplinare.	Scrittu-
ra, storia, geografia, archeologia e teologia a confronto,	San	Paolo,	Cinisello	
Balsamo	(MI)	1998;	ratzinger	J.,	L’interpretazione biblica in conflitto.	Pro-
blemi del fondamento e orientamento dell’esegesi contemporanea, in aa.vv.,	
L’esegesi cristiana oggi,	Piemme,	Casale	Monferrato	2000;	SKa, j.l., Forma-
zione del canone delle scritture ebraiche e cristiane, in iD.,	Il libro sigillato e il 
libro aperto,	Dehoniane,	Bologna	2005,	115-164;	SKa, j.l.,	Il canone ebraico 
e il canone cristiano dell’Antico Testamento,	in	iD., Il libro sigillato e il libro 
aperto,	Dehoniane,	Bologna	2005,	99-113;	SKa, j.l.,	La parola di Dio nei 
racconti degli uomini,	Cittadella,	Assisi	2003.

t2. Introduzione all’Antico testamento
(10	ECTS	–	6	cr	nel	1°	e	2°	sem):

	prof.	Ciro	verSaCi 

Argomenti del corso
Il	corso	offre	una	presentazione	del	Primo	Testamento	nella	sua	

prospettiva	storica-letteraria-teologica	e	secondo	le	tappe	principali	
della	sua	evoluzione.	Saranno	presi	in	esame	tutti	i	singoli	libri	con-
siderati	all’interno	delle	raccolte	letterarie	che	compongono	la	prima	
parte	della	Bibbia	dei	cristiani.	

Testi
mazzinghi l., Storia d’Israele. Dalle origini al periodo romano,	Dehonia-
ne,	Bologna	2007;	miranDa j. P., Breve Introduzione alla Teologia dell’An-
tico Testamento,	 Queriniana,	 Brescia	 2009;	merlo P. (ed.), L’Antico Te-
stamento. Introduzione storico-letteraria,	Carocci,	Roma	2008;	römer th. 
– maCChi j.D. – nihan Ch.	(edd.),	Guida di lettura dell’Antico Testamento,	
Dehoniane,	Bologna	2007;	weStermann C.,	L’Antico Testamento e Gesù 
Cristo,	Paideia,	Brescia 1976.

Testi consigliati
Per	la	parte	storico-letteraria:	aa.vv. La Bibbia nel suo contesto,	Paideia,	
Brescia	 1994;	aa.vv., L’Antico Testamento e le culture del tempo. Testi 
scelti,	Borla,	Roma	1990;	CharPentier e.,	Per leggere l’Antico Testamento,	
Borla,	Roma	21988;	CimoSa m.,	L’ambiente storico-culturale delle Scritture 
Ebraiche,	Dehoniane,	Bologna	2000;	De vauX r., Le Istituzioni dell’Antico 
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Testamento,	Marietti,	Torino	31977;	FabbriS r.	et	alii,	Introduzione genera-
le alla Bibbia, Elledici,	Leumann	(TO)	22006;	hermann S.,	Storia d’Israele. 
I tempi dell’Antico Testamento,	Queriniana,	Brescia	1979;	renDtorFF r.,	
Introduzione all’Antico Testamento. Storia, vita sociale e letteratura d’Isra-
ele in epoca biblica,	 Claudiana,	 Torino	 1990;	Soggin j.a.,	 Introduzione 
all’Antico Testamento. Dalle origini alla chiusura del Canone alessandri-
no,	Paideia,	Brescia	41987;	zenger e.,	Introduzione all’Antico Testamento, 
Queriniana,	Brescia	2005.
Per	la	parte	teologica:	beauChamP P.,	L’uno e l’altro testamento. Saggio di 
lettura,	Paideia,	Brescia	1985;	beauChamP P.,	L’uno e l’altro testamento. 
Compiere le Scritture,	Glossa,	Milano	2001;	buzzetti C. (ed.),	Se l’Anti-
co Testamento vale ancora. Guida-base per l’apostalato biblico,	Elledici,	
Leumann	(TO)	2002;	ChilDS b.S.,	Teologia dell’Antico Testamento in un 
contesto canonico,	Paoline,	Cinisello	Balsamo	(MI)	1989;	CimoSa m.,	Let-
tura cristiana dell’Antico Testamento,	 in	A.	bonora (ed.),	La spiritualità 
dell’Antico Testamento,	Dehoniane,	Bologna	1987,	449-514;	FeStorazzi F. 
–	maggioni b.,	Introduzione alla storia della salvezza,	Elledici,	Leumann	
(TO)	41984;	jenni e. – weStermann	C., Dizionario Teologico dell’Antico 
Testamento,	vol.	1-2,	Marietti,	Torino	1978	/	Casale	Monferrato	AL	1982;	
nobile	M.,	Teologia dell’Antico Testamento,	 Elle	Di	 Ci,	 Leumann	 (TO)	
1998;	léon-DuFour X.	 et	alii,	Dizionario di teologia biblica,	 Marietti,	
Genova	41972;	von	raD g.,	Teologia dell’Antico Testamento. I-II,	Paideia,	
Brescia	 1972-1974;	renDtorFF r.,	Teologia dell’Antico Testamento. 1-2,	
Claudiana,	Torino	2001-2003;	weStermann	C.,	Teologia dell’Antico Testa-
mento,	Paideia,	Brescia 1983; zenger	E.,	Il Primo Testamento. La Bibbia 
ebraica e i cristiani,	Queriniana,	Brescia	1997.

t3. Introduzione al Nuovo testamento
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Giuseppe	CoSta

Argomenti del corso
A)	1.	Panorama	storico,	politico,	 religioso	e	 sociale	del	Nuovo	

Testamento:	giudaismo,	ambiente	ellenistico-romano.	2.	Gesù	nelle	
fonti	extrabibliche.	3.	Origine	apostolica	degli	scritti	del	Nuovo	Te-
stamento:	Sinottici	e	Atti,	Opera	giovannea,	Lettere	apostoliche.	4.	
Teologia	e	tematiche	fondamentali	del	Nuovo	Testamento.

B)	1.	Conoscenza	d’insieme	della	Costituzione	Dogmatica	Dei Ver-
bum.	2.	Conoscenza	d’insieme	del	documento	della	Pontificia	Commis-
sione	Biblica	L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa	(Roma	1993).
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Testo
PoPPi a.,	Sinossi quadriforme dei Quattro Vangeli (greco-italiano),	vol.1,	
Messaggero,	Padova	32006.	neStle-alanD,	Nuovo Testamento Greco-Ita-
liano,	CorSani b. – buzzetti C.	(edd.),	Società	Biblica	Britannica	e	Fore-
stiera,	Roma	1996.	Note	e	dispense	del	professore. 

Testi consigliati
aa.vv.,	 Letteratura giudaica intertestamentaria,	 Paideia,	 Brescia	 1998;	
aa.vv., Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli,	 Elledici,	 Leumann	 (TO)	
22002;	aguirre monaSterio r. – roDríguez Carmona a.,	Vangeli sinot-
tici e Atti degli Apostoli,	Paideia,	Brescia	1995;	boSCh	J.	S.,	Scritti paoli-
ni,	Paideia,	Brescia	2001;	brown r.e.,	Introduzione al Nuovo Testamento,	
Queriniana,	Brescia	2001;	CharPentier	E.,	Per leggere il Nuovo Testamen-
to,	Borla,	Roma	1988;	Chiarazzo r., Introduzione al Nuovo Testamento,	
Piemme,	Casale	Monferrato	(AL)	1991;	lambiaSi	F.,	L’autenticità 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;	meYnet	R.,	Una 
nuova introduzione ai Vangeli sinottici,	EDB,	Bologna	2002;	SChulz h.j., 
L’origine apostolica dei Vangeli,	Gribaudi,	Milano	1996;	Segalla	G.,	Pa-
norama storico del Nuovo Testamento,	Queriniana,	Brescia	1984;	SimoenS 
Y.,	Secondo Giovanni. Una traduzione e un’interpretazione,	EDB,	Bologna	
2000;	wiKenhauSer a.	–	SChmiD, j., Introduzione al Nuovo Testamento, Pai-
deia,	Brescia	1981.

t4. Pentateuco. Libri storici
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giuseppe	CoSta

Argomenti del corso
	 1.	Questioni	introduttive	allo	studio	del	Pentateuco	e	della	Lettera-
tura	storica.	2.	I	libri	del	Pentateuco:	organizzazione,	contenuto,	mes-
saggio	teologico.	3.	Esegesi	di	brani	scelti:	Gen	1,1-2,4a;	Es	32,7-14;	
Nm	18,20-24;	Dt	4,5-9.	4.	I	Libri	Storici:	organizzazione,	contenuto,	
messaggio	teologico.	5.	Esegesi	di	brani	scelti:	1Sam	16,1-13;	Ne	9.
 

Testo
tàbet m.a.,	Introduzione al Pentateuco e ai Libri storici dell’Antico Testa-
mento,	Apollinare	Studi,	Roma	2001.
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Testi consigliati
blenKinSoPP j.,	Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bib-
bia,	Queriniana,	Brescia	1996;	SKa j.l.,	Introduzione alla Lettura del Pen-
tateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia,	
Dehoniane,	Bologna	20065;	CorteSe e.,	Da Mosè a Esdra. I Libri storici 
dell’antico Israele,	Dehoniane,	Bologna	22001.

t5. Libri profetici
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Ciro	VerSaCi

Argomenti del corso
	 1.	Questioni	introduttive	al	fenomeno	del	profetismo	biblico.	2.	I	
testi	dei	Profeti:	organizzazione,	contenuto,	messaggio	teologico.	3.	
Esegesi	di	brani	scelti:	Is	6,1-13;	Is	52,13-53,12;	Ger	31,31-34;	Am	
2,6-16;	Os	2,4-25;	Mi	6,1-8.

Testo
alonSo SChöKel l. –  SiCre j.l.,	I Profeti,	Borla,	Roma	31996.

Testi consigliati
bovati P.,	“Così parla il Signore”. Studi sul profetismo biblico,	EDB,	Bo-
logna	2008;	von raD g., Teologia dell’Antico Testamento. Teologia delle 
tradizioni profetiche di Israele,	II,	Paideia,	Brescia	1974.

t6. Libri sapienziali
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Giuseppe	CoSta

Argomenti del corso
1.	La	sapienza	di	Israele.	2.	Introduzione	ai	libri	sapienziali.	3.	Ese-
gesi	di	brani	scelti.

Testi
Note	del	Docente	e	bibliografia	specifica	all’inizio	del	corso.
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t10. Introduzione alla teologia
(2	ECTS	–	1	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Pietro	Pizzuto

Argomenti del corso
1.	Etimologia	e	genesi	della	Teologia.	2.	Sviluppi	storici.	3.	L’au-

ditus fidei.	4.	L’intellectus fidei.	5.	Correnti	e	problemi	attuali.

Testi
Note	del	docente.

Testi consigliati
torrel j.P., La teologia cattolica,	Jaca	Book,	Milano	1998;	lonergan	B.,	Il 
Metodo in Teologia,	Città	Nuova,	Milano	2001.

t11. teologia fondamentale e Rivelazione divina
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Pietro	Pizzuto

Argomenti del corso
1.	 La	 rivelazione	 divina.	 2.	 La	 trasmissione	 della	 rivelazione	

(Tradizione,	Magistero,	 sviluppo	 del	 dogma).	 3.	 L’atto	 di	 fede.	 4.	
La	credibilità	della	fede	nella	storia.	5.	Linee	teologiche	di	credibili-
tà	(Newman,	Blondel,	Rahner,	De	Lubac,	Rousselot,	Von	Balthasar,	
Benedetto	XVI).	 6.	La	 credibilità	 di	Cristo.	 7.	La	 credibilità	 della	
Chiesa	Cattolica.	8.	I	segni	di	credibilità.

Testi
Note	del	docente.

Testi consigliati
herCSiK D., Elementi di teologia fondamentale. Concetti, contenuti, metodi, 
EDB,	Bologna	2006;	FiSiChella	R.,	La Rivelazione: evento e credibilità. 
Saggio di teologia fondamentale,	EDB,	Bologna	2002.



58

t12. Cristologia
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Pietro	aliquò

Argomenti del corso
1.	Introduzione	alla	Cristologia.	2.	Il	mistero	di	Cristo	nella	Scrit-

tura:	il	tempo	della	promessa	(dalla	creazione	del	cielo	e	della	terra	
all’attesa	del	Messia);	del	compimento	(dall’Incarnazione	del	Figlio	
di	Dio	alle	autodesignazioni	di	Gesù);	della	pasqua	(dall’annuncio	
della	passione	all’effusione	dello	Spirito	Santo);	dell’eschaton	(“Vie-
ni	Signore	Gesù”).	3.	Il	mistero	di	Cristo	nella	vita	della	Chiesa:	cri-
stologia	patristica	(dalle	scuole	teologiche	al	II	Concilio	di	Nicea	del	
787);	scolastica	(da	S.	Anselmo	a	Duns	Scoto);	moderna	(da	Lutero	
alla	crisi	modernista);	contemporanea	(principali	indirizzi	cristologici	
contemporanei).	4.	Il	mistero	di	Cristo	che	libera	e	salva:	Incarnazio-
ne	(fine	dell’incarnazione,	costituzione	ontologica	di	Gesù);	passione	
e	morte,	risurrezione,	ascensione	e	pentecoste	(realtà,	significato);	pa-
rusia	(realtà,	significato).	Gesù	mediatore	universale	di	salvezza.

Testo
aliquò P., Gesù il Signore che libera e salva,	Coop.S.Tom	–	Elledici,	Mes-
sina	–	Leumann	(TO)	2011.

Testo consigliato
amato a.,	Gesù il Signore. Saggio di cristologia, EDB,	Bologna	2003.	Ap-
punti	del	docente.

t14. Antropologia teologica I: Creazione
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giuseppe	Carlo	CaSSaro

Argomenti del corso
1.	L’antropologia	 teologica:	questioni	 introduttive.	2.	 Il	mondo,	

creazione	di	Dio.	3.	L’uomo,	creato	 in	Gesù	Cristo	a	 immagine	di	
Dio.	 4.	 La	 libertà	 creaturale	 della	 persona.	 5.	 L’uomo	 nel	mondo	
creato.	6.	Angelologia	e	demonologia.

Testi
Colzani	 G.,	 Antropologia teologica. L’uomo paradosso e mistero,	 EDB,	
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Bologna	2000;	SCola	A.	–	marengo	G.	–	PraDeS loPez	J.,	La persona umana. 
Antropologia teologica,	Jaka	Book,	Milano	2000;	Dispensa	del	professore.

Testi consigliati
brambilla	F.G.,	Antropologia teologica, 	Queriniana,	Brescia	2005;	laDa-
ria	L.F.,	Antropologia Teologica,	Piemme,	Casale	Monferrato	(AL)	1998;	
ruiz De la Peña J.L.,	Teologia della Creazione,	Borla,	Roma	1993;	iDem,	
Immagine di Dio. Antropologia teologica fondamentale,	Borla,	Roma	1993;	
Sanna	I.,	L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità,	Queri-
niana,	Brescia	 32004;	 iDem,	L’identità aperta. Il cristiano e la questione 
antropologica,	Queriniana,	Brescia	2006;	iDem,	Chiamati per nome. Antro-
pologia Teologica,	San	Paolo,	Cinisello	Balsamo	(MI)	42007.

t15. Antropologia teologica II: Grazia
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Giuseppe	Carlo	CaSSaro

Argomenti del corso
1.	La	grazia.	2.	Lo	stato	originale.	3.	Il	peccato	originale.	4.	La	gra-

zia	come	giustificazione	del	peccatore.	5.	La	Dichiarazione Congiunta 
sulla giustificazione.

Testi
Colzani	 G.,	 Antropologia teologica. L’uomo paradosso e mistero,	 EDB,	
Bologna	2000;	SCola	A.	–	marengo	G.	–	PraDeS loPez	J.,	La persona umana. 
Antropologia teologica,	Jaka	Book,	Milano	2000;	Dispensa	del	professore.

Testi consigliati
brambilla	F.G.,	Antropologia teologica, 	Queriniana,	Brescia	2005;	laDaria 
L.F.,	Antropologia Teologica,	Piemme,	Casale	Monferrato	(AL)	1998;	ruiz 
De la Peña J.L.,	 Immagine di Dio. Antropologia teologica fondamentale,	
Borla,	Roma	1993;	Sanna	 I.,	Chiamati per nome. Antropologia Teologica,	
San	Paolo,	Cinisello	Balsamo	(MI)	42007.

t16. Antropologia teologica III: Escatologia
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Giuseppe	Carlo	CaSSaro

Argomenti del corso
1.	Il	trattato	di	Escatologia	e	la	sua	collocazione	negli	studi	teologi-
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ci.	2.	L’escatologia	nel	mondo	biblico.	3.	Lo	sviluppo	storico-teologi-
co.	4.	Prospettive	sistematiche.	4.1.	Gesù	Cristo	come	evento	storico-
escatologico.	4.2.	La	Chiesa	 in	cammino	verso	 il	compimento	della	
storia.	4.3.	L’esistenza	cristiana	di	fronte	alla	morte.	4.4.	La	Parusia.

Testi
anCona G., Escatologia cristiana,	 Queriniana,	 Brescia	 2003;	 appunti	 e	
schede	del	professore.

Testi consigliati
borDoni M. – Ciola N.,	Gesù nostra speranza. Saggio di escatologia in 
prospettiva trinitaria,	 Dehoniane,	 Bologna	 2000;	nitrola A.,	 Trattato di 
escatologia,	2	voll.,	San	Paolo,	Cinisello	Balsamo	(MI)	2001-2010;	ruiz De 
la Peña J.L.,	L’altra dimensione. Escatologia cristiana,	Borla,	Roma	31999.

t20. Sacramenti in genere
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Nunzio	Conte

Argomenti del corso
I.	L’andamento	sacramentale	della	storia	della	salvezza.	II.	La	te-

ologia	sacramentale	nella	sua	evoluzione	storica:	1.	Dal	mysterion	al	
sacramentum:	la	concezione	della	Chiesa	antica;	2.	Il	“De	sacramen-
tis	in	genere”	nella	Scolastica;	3.	La	posizione	dei	Riformatori;	4.	La	
dottrina	dei	sacramenti	nel	Magistero	della	Chiesa;	5.	Il	rinnovamen-
to	della	teologia	sacramentale.	III.	Temi	di	teologia	sacramentale:	1.	
La	nozione	di	sacramento	e	la	sua	applicazione;	2.	L’istituzione;	3.	
Il	settenario;	4.	La	struttura	del	sacramento;	5.	Il	ruolo	dei	ministri	
e	il	compito	dei	soggetti;	6.	La	causalità	sacramentale:	l’efficacia	ex 
opere operato,	la	grazia,	il	carattere.

Testi
Conte n.,	“Questo per voi il segno” (Lc 2,12). Sacramentaria generale,	
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;	marSili S.,	I segni del 
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mistero di Cristo. Teologia e liturgia dei sacramenti,	Ed.	Liturgiche,	Roma	
1987;	 roCChetta C.,	 Sacramentaria fondamentale. Dal “mysterion” al 
“sacramentum”,	Dehoniane,	Bologna	1990.

t21. Sacramenti: Battesimo e Confermazione
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Nunzio	Conte

Argomenti del corso
1.	Iniziazione	cristiana:	etimologia	e	significato.	2.	I	dati	biblici.	3.	

L’iniziazione	cristiana	e	il	catecumenato	antico.	4.	Evoluzione	storica:	
dalla	liturgia	romana	antica	alla	Scolastica	al	Concilio	di	Trento.	5.	Il	
Concilio	Vaticano	II	e	la	riforma	dei	Riti:	Ordo Baptismi parvulorum,	
1973	(1969):	Ordo Confirmationis,	1971;	Ordo initiationis cristianae 
adultorum,	1972.	6.	Elementi	per	una	sintesi	teologico-pastorale.

Testi
Conte n.,	Battezzati in un solo Spirito per formare un solo Corpo (1Cor 
12,13). Battesimo e confermazione: sacramenti dell’Iniziazione cristiana,	
Coop.	S.Tom.,	Messina	2002.	rituale romano.	Rito dell’iniziazione cristia-
na degli adulti,	1978.	PontiFiCale romano.	Rito della Confermazione,	1972.

T23. Sacramenti: Penitenza e Unzione degli Infermi
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Nunzio	Conte

Argomenti del corso
	 I.	Penitenza:	1.	Il	segno	sacramentale	della	conversione.	2.	I	dati	
biblici:	a.	Antico	Testamento;	b.	Nuovo	Testamento.	3.	La	“Peniten-
za	pubblica”	della	Chiesa	antica.	4.	La	Riconciliazione	nella	Chiesa	
d’Oriente.	5.	La	Riconciliazione	nella	Chiesa	d’Occidente:	“Peniten-
za	 tariffata”;	 Scolastica;	Tommaso	d’Aquino;	Trento	 e	Rituale	 del	
1614.	6.	Rito	della	penitenza	del	1974.	7.	 Il	Mistero	della	Miseri-
cordia	 di	Dio.	 8.	 Il	 cammino	 della	 conversione.	 ii. unzione Degli 
inFermi: 1.	L’approccio	umano	e	cristiano	al	mistero	della	sofferenza	
e	della	malattia.	2.	Il	mistero	della	sofferenza	nella	Bibbia.	3.	Il	sa-
cramento	dell’Unzione	degli	infermi	nella	sua	evoluzione	storica.	4.	
Il	Rituale	del	1974.	5.	Elementi	di	sintesi	teologico-pastorale.
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Testi
Conte n.,	“Lasciatevi riconciliare con Dio” (2Cor 5,20b). Il sacramento della 
Penitenza e della Riconciliazione,	Coop.S.Tom,	Messina	2001;	Conte n.,	La pre-
ghiera della fede e l’olio della consolazione. Il sacramento dell’Unzione e la cura 
pastorale degli infermi,	Coop.S.Tom,	Messina	2007;	rituale romano.	Rito della 
Penitenza (1974); Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi (1974).

t24. Sacramenti: Ministero ordinato
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Marcello	Pavone

Argomenti del corso
1.	Introduzione:	a.	Problematica	attuale	circa	il	Sacramento	dell’Or-

dine;	b.	Terminologia.	2.	Riflessione	teologica	e	orientamenti	pastorali	
del	Concilio	Vaticano	II	e	del	Magistero	post-conciliare	(“Ultimis tem-
poribus”,	“Pastores dabo vobis”,	“Dives Ecclesiae”	e	“Pastores Gre-
gis”).	3.	I	dati	biblici:	a.	l’Antico	Testamento;	b.	Cristo	sommo	ed	eter-
no	Sacerdote;	c.	la	Chiesa	popolo	sacerdotale;	d.	il	servizio	ministeriale	
nella	Chiesa.	4.	l’Ordine	nella	storia	e	nella	riflessione	della	Chiesa:	a.	
la	Chiesa	pre-nicena;	b.	la	svolta	costantiniana;	c.	la	riforma	carolin-
gia;	d.	la	Scolastica;	e.	il	Concilio	di	Trento.	5.	La	riforma	conciliare:	le	
due	edizioni	della	parte	del	Pontificale	Romano	De ordinatione	(1968	
editio	typica;	1990	editio	typica	altera).	6.	Il	Rito	dell’ordinazione	del	
Vescovo,	dei	Presbiteri	 e	dei	Diaconi.	7.	Sintesi	 teologico-liturgico-
pastorale.	8.	Il	problema	del	sacerdozio	femminile.

Testo
PontiFiCale romanum. De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Dia-
conorum.	Editio	typica	altera	1990;	PontiFiCale romano. Ordinazione del 
Vescovo, dei Presbiteri e dei Diaconi,	Libreria	Editrice	Vaticana,	Città	del	
Vaticano	1992.	Appunti	del	Docente.

Testi consigliati
Ferraro g., Il sacerdozio ministeriale. Dottrina cattolica sul sacramento 
dell’Ordine,	Grafite,	Napoli	1999; loDi e., Infondi lo Spirito degli Apostoli. Te-
ologia liturgico-ecumenica del ministero ordinato,	Messaggero,	Padova	1986;	
Pavone m., La riforma liturgica del Concilio Ecumenico Vaticano II: le due 
edizioni della parte del Pontificale Romano De Ordinatione,	in	“Itinerarium”	
10	(2002)	22,	115-140;	SChillebeeCKX e., Il ministero nella Chiesa. Servizio di 
presidenza nella comunità di Gesù Cristo,	Queriniana,	Brescia	31992 .
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t25. Sacramenti: Matrimonio
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Felice	CangeloSi

Argomenti del corso

	 1.	Area	Biblico-Liturgica:	Studio	del	Lezionario	dell’OCM	e	
dell’eucologia	delle	Missae Rituales pro Sponsis.		1.1.	Il	progetto	
originario	di	Dio	sul	Matrimonio.		1.2.	Il	Matrimonio:	Sacramento	
dell’Alleanza.		1.3.	La	vita	Coniugale.	2.	Area	Storico-Teologica:	
Il	 progressivo	 affermarsi	 della	 sacramentalità	 del	 Matrimonio	 e	
l’interpretazione	del	segno	sacramentale.	-	Dall’epoca	patristica	al	
Concilio	Vaticano	II	e	al	Postconcilio.	3.	Area	Teologico-Liturgica:	
3.1.	Lo	sviluppo	storico	dei	riti	nuziali	 in	Occidente.	 	3.2.	La	ce-
lebrazione	del	matrimonio:	3.2.1.	La	preparazione	al	Matrimonio,		
3.2.2.	 Il	 “durante	 celebrativo”	 –	 Teologia	 dell’azione	 liturgica,	
3.2.3.	La	vita	coniugale.

 Testi
Ordo Celebrandi Matrimonium,	Editio	Typica	Altera,	Typis	Polyglottis	Vati-
canis	1991;	ligier l.,	Il matrimonio. Questioni teologiche e pastorali,	Città	
Nuova,	Roma	1988;		roCChetta C., Il sacramento della coppia. Saggio di teo-
logia del matrimonio cristiano, Dehoniane,	Bologna	1996.	Note	del	Docente.

t26. Liturgia fondamentale
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Nunzio	Conte

Argomenti del corso
1.	“Liturgia”:	etimologia	e	significato.	2.	Lo	sviluppo	storico	te-

ologico	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	liturgica.	7.	Segni	e	simboli.

Testo
Conte n.,	Benedetto Dio che ci ha benedetti in Cristo. Liturgia generale e 
fondamentale,	LDC,	Leumann	(TO)	1999.
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t27. 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	Sacro	Triduo	e	il	Tempo	di	Pa-
squa.	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.	Sintesi	teologico-liturgico-pastorale.	

Testi
Messale Romano riformato a Norme dei Decreti del Concilio Ecumenico 
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 liturgico e Liturgia delle 
Ore,	LDC,	Leumann	(TO) 2002; aDam a., L’anno liturgico, celebrazione del 
mistero di Cristo. Storia, Teologia, Pastorale,	LDC,	Leumann	(TO)	1987;	lo-
Pez martin	J.,	L’Anno liturgico. Storia e teologia,	Paoline,	Cinisello	Balsamo	
(MI)	1987;	raFFa v.,	La Liturgia delle Ore. Presentazione storica, teologica e 
pastorale,	O.R.,	Milano	31990.	

t28. Morale fondamentale e generale
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Raimondo	Frattallone

Argomenti del corso
A.	Morale fondamentale.	 1.	 Il	 fenomeno	morale.	 2.	 Lo	 statuto	

epistemologico	della	 teologia	morale.	 3.	Excursus	 storico	della	 ri-
cerca	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’esi-
stenza.	2.	Gli	assoluti	etici	e	la	legge	morale.	3.	La	coscienza	umana.	
4.	Strutture	dell’agire	morale:	atti,	virtù,	opzione	fondamentale.	6.	Il	
peccato:	mistero	e	responsabilità.	7.	Il	cammino	di	conversione.
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Testi 
Dispense	del	Docente.	ComPagnoni	F.	–	Piana	G.	–	Privitera	S.	(edd.),	Nuo-
vo Dizionario di Teologia Morale,	Paoline,	Cinisello	Balsamo	(MI)	41990.

Testi consigliati
PeSChKe	K.H.,	Etica Cristiana. I. Fondazione della Teologia Morale,	Urba-
niana	University	Press	31999; Frattallone	R.,	Il mistero pasquale fondamento 
della vita morale, in ruSSo	G.	(ed.),	Gesù Cristo morto e risorto per noi con-
segna lo Spirito. Meditazioni teologiche sul mistero pasquale,	LDC,	Leumann	
(Torino)	1998,	195-269;	Frattallone	R.,	La coscienza “scintilla di verità”: 
dottrina della «Veritatis splendor» e problematica odierna,	in	ruSSo g.	(ed.),	
Veritatis splendor. Genesi, elaborazione, significato,	Dehoniane,	Roma	21995,	
97-128;	Frattallone	R.,	Antropologia filiale ed ethos sacramentale, in ruSSo 
g.	 (ed.),	La verità vi farà liberi. Ethos cristocentrico e antropologia filiale, 
Coop.	S.Tom,	Messina	2004,	65-83;	CommiSSione teologiCa internazionale,	
Comunione e servizio. La persona umana creata a immagine di Dio	(23	luglio	
2004),	in	EV	22,	2870-2964;	PontiFiCia CommiSSione bibliCa,	Bibbia e morale. 
Radici bibliche dell’agire cristiano	(11	maggio	2008),	Libreria	Editrice	Vatica-
na,	Città	del	Vaticano	2008;	Frattallone	R.,	Il valore della vita sacramentale 
per la creazione dell’uomo nuovo,	in	branDolini l.	et	alii,	«Molti altri segni 
fece Gesù». La valorizzazione dell’esperienza sacramentale,	 Associazione	
Opera	della	Regalità	di	N.S.G.C.,	Milano	2009,	177-213.

T28a. Virtù in genere e virtù della religione
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Raimondo	Frattallone

Argomenti del corso
1.	La	cultura	odierna	di	fronte	al	tema	delle	virtù.	2.	La	memo-

ria	storica	sulle	virtù	come	auditus fidei.	3.	Esposizione	sistematica	
dell’attitudine	religiosa	e	teologale	della	persona	come	intellectus fi-
dei:	virtuosità	in	genere,	virtù	della	religione,	fede,	speranza	e	carità,	
la	pienezza	della	vita	teologale	mediante	i	doni	dello	Spirito	Santo.

Testo
Frattallone r.,	Religione, fede, speranza e carità virtù del cristiano, “La pie-
na maturità in Cristo” (Ef 4,13),	LAS,	Roma	2003.	Dispense	del	Docente.

Testi consigliati
PiePer j.,	La luce delle virtù. Alla ricerca dell’immagine cristiana dell’uo-
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mo, San	Paolo,	Cinisello	Balsamo	(MI)	1999;	Frattallone r.,	Eros e amo-
re: le dimensioni morali. La teologia morale fondamentale e generale alla 
luce dell’agape,	in	ruSSo g.	(ed.),	Deus caritas est. Riflessioni sull’Enci-
clica di Benedetto XVI,	Coop.S.Tom	-	Elledici,	Messina	-	Leumann	(TO)	
2006,	55-73;	Frattallone r.,	Il dinamismo fede-speranza nella “Spe sal-
vi”,	in	ruSSo g.	(ed.),	La speranza: attesa di un eterno già donato. Com-
menti 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 «praeses caritatis»,	 in	“Itinera-
rium”	17	(2009)	43,	35-51.

t29. Bioetica
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giovanni	RuSSo

Argomenti del corso
	 1.	Bioetica:	definizione	del	campo	e	metodo.	2.	Prospettiva	stori-
ca.	3.	Bioetica	generale.	4.	Fondamenti	biblici	5.	Fondamenti	teolo-
gico-sistematici.	6.	Bioetica	medica.	7.	Bioetica	sociale.	8.	Bioetica	
ambientale.	9.	Bioetica	animale.

 Testo
ruSSo g.,	Principia Bioethicae,	Coop.	S.	Tom	–	Elledici,	Messina	–	Leu-
mann	(TO)	2011.		

  Testi consigliati
SgreCCia e.,	Manuale di Bioetica, 2	voll.,	Vita	e	Pensiero,	Milano	1995;	
tettamanzi D.,	Nuova bioetica cristiana,	Piemme,	Casale	Monferrato	(AL)	
2000;	ruSSo g.	(ed.),	Enciclopedia di bioetica e sessuologia,	Elledici	–	Ve-
lar	–	CIC	Ediz.	Internazionali,	Leumann	(TO)	-	Gorle	(BG)	-	Roma	2004.

t30. Morale sociale sociale, politica, economica
(6	ECTS	–	4	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Paolo	FiChera

Obiettivi del corso
	 Il	Corso	si	propone	di	esaminare	le	questioni	di	etica	sociale	dal	
punto	di	vista	della	Rivelazione,	privilegiando	un’ottica	attualizzante	
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che	fornisca	chiavi	di	lettura	per	la	situazione	odierna	nella	sua	com-
plessità,	senza	trascurare	gli	apporti	della	Tradizione	e	del	pensiero	
sociale	e	politico	d’ispirazione	cristiana.

Argomenti del corso
	 1.	Principi	generali.	2.	Etica	e	politica.	3.	Economia	e	morale.	4.	
Morale	della	comunicazione.

Testi
viDal m.,	Manuale di etica teologica. Vol. 3. Morale sociale,	Cittadella,	
Assisi	1997,	19-725;	Piana g.,	Vangelo e società. I fondamenti dell’etica 
sociale cristiana,	Cittadella,	Assisi	2005,	175-190;	 iDem,	Nel segno della 
giustizia. Questioni di etica politica,	EDB,	Bologna,	2005;	lorenzetti l. 
(ed.),	Trattato di etica teologica,	vol.	III,	Dehoniane,	Bologna	21992;	Chia-
vaCCi e.,	Teologia morale. Teologia morale e vita economica,	Cittadella,	
Assisi	1985,	125-345.

Testi consigliati
Piana g.,	Etica, scienza, società. I nodi critici emergenti,	Cittadella,	Assisi	
2005;	Donati P.,	Pensiero sociale cristiano e società post-moderna,	A.V.E.,	
Roma	1997;	DuSSel e.,	Etica comunitaria,	Cittadella,	Assisi	1988;	niCo-
letti m.,	Etica, religione e Stato liberale,	Morcelliana,	Brescia	2005;	
Corso	monografico:	L’economia di comunione: una profezia per il bene 
comune?
lubiCh	C.,	L’economia di Comunione. Storia e profezia,	Città	Nuova,	Roma	
2001;	 beCChetti	 L.,	 Oltre l’homo oeconomicus. Felicità, responsabilità, 
economia delle relazioni, Città	 Nuova,	 Roma,	 2008;	 bruni	 L., L’ethos 
del mercato. Un’introduzione ai fondamenti antropologici e relazionali 
dell’economia, Bruno	Mondadori,	Milano,	2010;	iDem,	La ferita dell’altro. 
Economia e relazioni umane, Il	Margine,	Trento	2007;	bruni	L.	–	Crivelli 
L.	(edd.),	Per una economia di comunione. Un approccio multidisciplinare,	
Città	 Nuova,	 Roma	 2004;	bruni	 L.	 –	 Smerilli	A.,	 Benedetta economia. 
Benedetto di Norcia e Francesco d’Assisi nella storia economica europea,	
Città	Nuova,	Roma	2008;	iDem,	La leggerezza del ferro. Un’introduzione alla 
teoria economica delle Organizzazioni a Movente Ideale, Vita	e	Pensiero,	
Milano	 2011;	SCitovSKY	 T.,	L’economia senza gioia,	 Città	Nuova,	 Roma	
2007;	zamagni	S.,	L’economia del bene comune,	Città	Nuova,	Roma	2007;	
zamagni	S.	–	SaCCo	P.L.	(edd.),	Complessità relazionale e comportamento 
economico. Materiale per un nuovo paradigma di razionalità,	 Il	Mulino,	
Bologna	2002.
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t32. 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.

T33. Diritto canonico II: Libri II, VI, VII del CJC
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Fiorenzo	Fiore

Argomenti del corso
1.	Fedeli.	2.	Costituzione	gerarchica	della	Chiesa.	3.	Gli	Istituti	di	

vita	consacrata	e	la	società	di	vita	apostolica.	4.	Le	sanzioni:	Principi	
generali.	5.	Il	diritto	processuale:	principi	generali.

Testi
Codice	di	Diritto	Canonico;	AA.VV.,	Il diritto nel mistero della Chiesa,	vol.	
2,	PUL,	Roma	21990;	vol.	3,	PUL,	Roma	21992.	Riferimenti	bibliografici	
del	Docente.

t35. 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	letteratura	gnostica	e	
la	teologia	di	Ireneo.	5.	La	Scuola	alessandrina:	Clemente	e	Origene.	6.	
Gli	inizi	della	Patristica	latina:	Minucio	Felice,	Tertulliano,	Cipriano.	7.	
La	svolta	costantiniana	e	la	teologia	della	storia	di	Lattanzio	e	Eusebio.	
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8.	La	controversia	ariana	e	l’Oriente:	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	specifi-
ci:	letteratura	martiriale	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	1989-1991;	
Simonetti m. – Prinzivalli e.,	Storia della letteratura cristiana antica,	De-
honiane,	Bologna	2010;	Cattaneo e. – De Simone g. – Dell’oSSo C. – 
longobarDo l., Patres Ecclesiae. Una introduzione alla teologia dei Padri 
della Chiesa,	Ed.	Il	Pozzo	di	Giacobbe,	Trapani	2008;	FieDrowiCz m.,	Te-
ologia dei Padri della Chiesa. Fondamenti dell’antica riflessione cristiana 
sulla fede,	Queriniana,	Brescia	2010.	Testi	antologici	a	cura	del	Docente.

t36. 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	Cri-

stianesimo.	3.	Gli	inizi	del	dogma	e	dei	sacramenti.	4.	L’incontro	col	
mondo	greco-romano:	integrazione	e	persecuzione.	5.	L’organizza-
zione	interna	della	Chiesa.	6.	Nascita	e	sviluppo	del	primato	romano.	
7.	L’epoca	dei	grandi	Concilii.	8.	La	formazione	della	Chiesa	impe-
riale.	9.	L’avvento	dei	popoli	germanici.	10.	Le	Chiese	d’Oriente	e	
d’Occidente	tra	tardo	antico	ed	alto	medioevo.

Testo
terrana P., Lineamenti di storia della Chiesa antica,	Coop.S.Tom.,	Mes-
sina	2005.	

Testi consigliati
FranK K.S., Manuale di storia della chiesa antica,	Libreria	Editrice	Vati-
cana,	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;	maYeur j.m.Ch. – Pietri 
l. – vauChez a. – venarD m. (edd.),	Histoire du Christianisme,	vol.	 II,	
Desclée,	Paris	1995.	
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t37. Storia della Chiesa medievale: 600-1500
(5	ECTS	–	3	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Paolo	terrana

Argomenti del corso
1.	Concetto	di	visione	e	caratteri	del	Medioevo.	2.	La	conversione	

dei	popoli	germanici.	3.	La	Chiesa	nel	periodo	di	trapasso	fino	al	qui-
nisesto.	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	svevi	e	Filippo	il	bello.	15.	Passaggio	dal	Medioevo	
all’Umanesimo	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;	bihlma-
Yer K.	–	tueChle	H.,	Storia della Chiesa,	Morcelliana,	Brescia	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 del-
la Chiesa tra medioevo ed epoca moderna. Dalla crisi della cristianità alle 
riforme (1294-1492), vol. I,	Centro	Liturgico	Vincenziano,	Roma	2001.

t40. Catechetica generale
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Francesco	Di natale

Argomenti del corso
1.	 Inquadramento	 generale	 del	 Corso.	 2.	 Fonti,	 contenuti	 e	 di-

mensioni	della	catechesi.	3.	Il	Direttorio	Generale	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 Generale 
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per la Catechesi,	Libreria	Editrice	Vaticana,	Città	del	Vaticano	1997;	Cate-
chismo della Chiesa Cattolica,	Libreria	Editrice	Vaticana,	Città	del	Vaticano	
1992;	alberiCh E.,	La Catechesi oggi. Saggio di catechetica fondamentale,	
Elledici,	Leumann	(TO)	2001.

t41. teologia spirituale
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Marco	D’arrigo

Argomenti del corso
1.	Parte storica:	 l’eSPerienza SPirituale	 secondo	 la	Scrittura	 e	

lungo	la	tradizione	cristiana.	2.	Parte sistematica: a)	la	vita SPiri-
tuale	come	Mistero	Trinitario	manifestato	nella	vita	della	Chiesa	e	
dei	singoli	cristiani;	b)	la	Persona	Umana,	soggetto	della	vita	spiri-
tuale,	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	instaurata	tra	Dio	e	la	Comunità	si	realizza	attra-
verso	l’esperienza	della	Preghiera,	dell’Ascesi	e	della	Testimonianza	
nel	mondo;	d)	la	vita	spirituale	come	esperienza	di	progresso	e	svi-
luppo	mediante	 l’arte	del	discernimento,	della	direzione	spirituale;	
c)	l’esperienza	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	Editri-
ce	Vaticana,	Città	del	Vaticano	2003;	De FioreS S. – goFFi t.	(edd.),	Nuovo 
dizionario di spiritualità,	Paoline,	Cinisello	Balsamo	(MI)	61994.

b. Discipline ausiliarie
t42. 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.	
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Testi
Frattallone	R.,	Il dono del perdono. Prospettiva pastorale celebrativa. 
“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,	Direttorio di pastorale fa-
miliare per la Chiesa in Italia,	CEI,	Roma	1993;	Frattallone	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 manuale per i confessori,	
LDC,	Leumann	(TO)	1999;	nouwen	H.J.M.,	Viaggio spirituale per l’uomo 
contemporaneo. I tre movimenti della vita spirituale,	Queriniana,	Brescia	
31983;	nouwen	H.J.M.,	L’abbraccio benedicente. Meditazione sul ritorno 
del figlio prodigo,	Queriniana,	Brescia	31995;	Conte	N.,	Lasciatevi riconci-
liare con Dio. Il sacramento della Penitenza e della Riconciliazione,	Coop.	
S.	Tom.,	Messina	2001;	Pontificia	CommiSSione bibliCa,	Bibbia e morale. 
Radici bibliche dell’agire cristiano	(11	maggio	2008),	Libreria	Editrice	Va-
ticana,	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 DiSCiPlina Dei SaCramenti,	L’in-
tegrità del sacramento della penitenza	(20	marzo	2000),	in	EV	19,	88-100;	
CommiSSione teologiCa internazionale,	Comunione e servizio. La persona 
umana creata a immagine di Dio	(23	luglio	2004),	in	EV	22,	2870-2964.

t43. Elementi di lingua ebraico-biblica
(8	ECTS	-	5	cr.	nel	1°	e	2°	sem.):	

proff.	Giuseppe	CoSta	-	Michele	Viviano 

Argomenti del corso
1.	Fonetica.	2.	Morfologia:	articolo,	pronome,	verbo,	particelle.	3.	

Sintassi.	4.	Esercitazioni	in	classe.	Letture	e	analisi	di	passi	dell’Antico	
Testamento:	Genesi,	Esodo,	Re,	Proverbi,	Salmi,	Cantico	dei	Cantici.

Testi
Note	del	Docente.	aa.vv.,	I canti di Sion,	ISSR,	Messina	21986.
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SMa. Seminario di teologia 
L’oratorio, un modello di Pastorale giovanile per tutti
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Salvatore	Barbetta

Argomento del seminario
L’Oratorio,	negli	Orientamenti	CEI	“Educare	alla	vita	buona	del	

vangelo”	(n.	42),	è	 indicato	come	l’ambiente	tipico	della	Pastorale	
Giovanile.	 Il	 seminario	 parte	 dallo	 studio	 dell’oratorio	 salesiano,	
degli	oratori	milanesi	e	di	altri	progetti	di	oratorio,	per	evidenziare	gli	
elementi	utili	a	qualsiasi	parrocchia	che	voglia	offrire	ai	ragazzi	e	ai	
giovani	un	ambiente	educativo	che	abbia	come	finalità	la	formazione	
integrale	della	persona.	Il	seminario	mira	ad	offrire	ad	ogni	studente	
gli	elementi	che	gli	consentano	di	elaborare	la	bozza	di	un	progetto	
di	oratorio	adatto	alla	propria	parrocchia.

Testi
aPeCiti E.,	L’oratorio ambrosiano, da San Carlo ai giorni nostri,	Ancora,	
Milano	1998;	braiDo P., Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di 
don Bosco,	LAS,	Roma	1999;	Caimi l., L’oratorio salesiano: la specificità 
di una proposta pedagogica,	in DiPartimento Di PeDagogia Dell’univerSità 
CattoliCa Del SaCro Cuore,	 Ispirazione, proposte, strategie educative,	
Elledici,	Leumann	(TO)	1990;	CaPPelli q.,	Negli oratori l’oratorio,	Anspi,	
Brescia	 2007;	 FOM,	Progetto oratorio: storia, realtà, profezia,	 Milano,	
1988.

SMb. Seminario di teologia
La giustificazione nel dialogo ecumenico

(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giovanni	OrlanDo

Argomento del seminario
La	 firma	 della	 Dichiarazione congiunta sulla dottrina della 

giustificazione (Ausburg	31	ottobre	1999)	ha	 costituito	 il	 punto	di	
arrivo	del	dialogo	condotto	nei	decenni	precedenti	su	una	questione	
che	dal	sec.	XVI	era	al	centro	della	controversia	tra	cattolici	e	luterani.	
Lo	scopo	del	seminario	 tende	a	 illustrare	 il	percorso	compiuto	e	a	
spiegare	i	motivi	che	hanno	permesso	alle	confessioni	di	modificare	in	
parte	il	giudizio	su	una	questione	che	è	stata	a	lungo	motivo	di	accese	



74

controversie.	La	riflessione	sarà	fatta	percorrendo	alcune	tappe	del	
dialogo	ecumenico	degli	ultimi	decenni	in	modo	da	mettere	in	luce	
i	 fattori	 che	hanno	permesso	di	 far	 convergere	posizioni	dottrinali	
apparse	per	secoli	inconciliabili.	

In	un	passo	successivo	saranno	illustrati	i	punti	fondamentali	del	
consenso	sulla	giustificazione	che	i	dialoghi	ecumenici	contemporanei	
affermano	di	avere	raggiunto,	anche	se	esistono	ancora	nodi	irrisolti.	
Seguirà	l’approfondimento	specifico	della	Dichiarazione Congiunta 
tra	 cattolici	 e	 luterani	 nella	 dottrina	 della	 giustificazione.	 Nella	
consapevolezza	 di	 avere	 raggiunto	 un	 grande	 risultato	 nel	 dialogo	
ecumenico,	 la	 stessa	Dichiarazione congiunta sulla dottrina della 
giustificazione indica	i	limiti.

Testi
Oltre	 ai	 testi	 e	 	 ai	 contributi	 che	 saranno	 citati	 durante	 il	 seminario,	
l’argomento	 può	 essere	 approfondito	 dallo	 studio	 delle	 seguenti	 opere:	
PontiFiCio ConSiglio Per la Promozione Dell’unità Dei CriStiani, 
Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione tra Chiesa 
Cattolica e la Federazione Luterana Mondiale, Paoline	 Editoriale	 Libri,	
Milano	1999;	maFFeiS	A.	(ed.)	Dossier sulla Giustificazione. Dichiarazione 
congiunta cattolico-luterana, commento	e	dibattito	teologico,	Queriniana,	
Brescia	2000;	Carletto	S.,	Salvezza ed ecumene. Il recente dibattito sulla 
dottrina della giustificazione per fede in  Germania (1997-1999),	 EDB,	
Bologna	2003;	jungel	E.,	Il vangelo della giustificazione del peccatore come 
centro e vertice della fede cristiana. Uno studio  teologico in prospettiva 
ecumenica, Queriniana,	 Brescia	 2000;	 KaSPer	 W.,	 La Dichiarazione 
congiunta nella dottrina della giustificazione. Un motivo di speranza,	 in		
“Credere	–	Oggi”,	22	(2002)	8-13	luglio-agosto;	KaSPer	W.,	Raccogliere i 
frutti. Aspetti fondamentali della fede cristiana nel dialogo ecumenico,	in	
“Il	Regno	-	Documenti”	19	(2009)	585-664.
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3. SECONDO CICLO DI tEOLOGIA

a. Discipline principali

C1. 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	fondamenta	della	scientificità	
della	catechetica,	in	quanto	scienza	autonoma.	Abilita	alla	mentalità	
della	ricerca.

Argomenti del corso
Introduzione: Il	 problema	 della	 scientificità	 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	 attuale	 -	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	movimenti	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	Catechetica:	le	scienze	della	comunicazione.	8.	
Elaborazione	teorica	della	catechesi:	“modelli”	e	“paradigmi”		-	Parte 
terza:	 Il	 sistema.	9.	Scientificità	della	Catechetica.	 10.	La	 ricerca	
catechetica.	11.	Il	Catecheta:	identità,	competenze	e	formazione.

Testi
ruta	G.,	Catechetica come scienza,	Coop.	S.	Tom.	–	ElleDiCi,	Messina	 -	
Leumann	(TO)	2010.

Testi consigliati
CiarDella	 P.	 –	montan	 A.	 (edd.),	 Le scienze teologiche in Italia a cin-
quant’anni dal Concilio Vaticano II. Storia, impostazioni metodologiche, 
prospettive,	Elledici,	Leumann	(TO)	2011;	gevaert	J.,	Studiare catechetica 
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a	cura	di	montiSCi U.,	LAS,	Roma	2009;	romano	A.	(ed.),	Catechesi e Cate-
chetica per la fedeltà a Dio e all’uomo. Studi in memoria del prof. Giovanni 
Cravotta,	Coop.S.Tom.,	Messina	2008.

C2. 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	Ma-

gistero	Pastorale	del	Concilio	Vaticano	II.	2.	L’immagine	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	prote-
stante,	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	teologica:	a)	Le	
origini	(XVIII	secolo);	b)	Lo	sviluppo	(XIX-XX	secolo);	c)	Visione	
sintetica:	lo	statuto	epistemologico	della	Teologia	Pastorale.

Testi
Di natale F.,	Guidasti come un gregge il tuo popolo (Sal 77,21). Elementi 
di teologia pastorale in prospettiva storica,	Coop.	S.	Tom	–	Elledici,	Mes-
sina	–	Leumann	(TO)	2010.

Testi consigliati
FalliCo a.,	Pedagogia Pastorale. Questa sconosciuta,	Chiesa-Mondo,	Ca-
tania	2000;	miDali m.,	Teologia pratica. Cammino storico di un riflessione 
fondante e scientifica,	4	voll.,	LAS,	Roma	2005.

C3. teologia della catechesi
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Antonino	Romano

Obiettivi
1.	Abilitare	all’Analitica teologico-catechetica.	2.	Strutturare	per-

corsi	di	apprendimento	nell’ambito	della	Metodologia della ricerca 
catechetica,	attraverso	didattiche	avanzate	e	multimediali.
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Argomenti del corso
1.	Introduzione	generale	alla	Teologia	della	catechesi:	a)	Fonda-

menti	 epistemologici,	 rapporti	 interdisciplinari,	 e	 compiti	 della	di-
sciplina;	b)	Excursus	storico-comparato	dei	problemi	teologico-ca-
techetici.	2.	Analitica	teologico-catechetica: a)	Analisi	del	Magistero	
catechetico	dal	1900	ad	oggi	(con	particolare	attenzione	al	contesto	
italiano	ed	europeo);	b)	Saggi	di	analisi	comparata	delle	fonti	teolo-
giche	della	catechesi	 (testi	 catechistici;	 contesti	 e	percorsi	 storici);	
c)	Saggi	di	analisi	delle	principali	teorie	contemporanee	di	teologia	
della	catechesi.	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	 cristiana	
cattolica	 (processi	 differenziali	 kerigmatico-liturgici,	 koinoniaco-
diaconali);	c)	Nuovi	modelli	teologico-catechetici	per	stabilire	tap-
pe	e	momenti	del	processo	di	evangelizzazione;	d)	Strutturazione	di	
modelli	catechetici	inter-ecclesiali	ed	ecumenici:	processi	catechetici	
nelle	Chiese	locali	ed	in	particolare	in	quella	italiana.

Testi
romano a.,	Teologia della catechesi,	Pro-manuscripto,	Messina	2009;	no-
Sengo g.,	L’arte educativa di Gesù,	a	cura	di	Dal lago o.,	Elledici,	Leu-
mann	(TO)	2006;	Congregazione Per il Clero,	Direttorio Generale per la 
Catechesi,	Libreria	Editrice	Vaticana,	Città	 del	Vaticano	1997.	Altri	 testi	
magisteriali	obbligatori	saranno	indicati	nel	corso	delle	lezioni.

Un testo obbligatorio (a scelta) per ogni settore di studio
1. Analitica catechetica:	alberiCh e. – Derroitte h. – vallabaraj	J.,	Les 
Fondamentaux de la catéchèse,	Lumen	Vitae	–	Novalis,	Bruxelles	2006;	
alberiCh e.,	La	catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale,	El-
ledici,	 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.,	Edu-
care alla fede. Saggio di pedagogia religiosa,	Elledici,	Leumann	(TO)	2000.	
2. Metodologia della ricerca catechetica:	zuPPa P.	(ed.),	La catechesi: eco 
della Parola e interprete della speranza,	Urbaniana	University	Press,	Roma	
2007;	bianCarDi g.	(ed.),	Pluralità di linguaggi e cammino di fede,	Elledi-
ci,	Leumann	(TO)	2008;	romano a.	(ed.),	Guidati dalla Parola nei luoghi 
della vita. La catechesi tra Rivelazione e segni dei tempi,	 Coop.S.Tom.,	
Messina	2009.
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C5. Antropologia culturale
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Antonino	romano

Argomenti del corso
1.	Parte	istituzionale: A) Lineamenti di storia dell’Antropologia 

culturale:	1.	Nascita	dell’antropologia	culturale;	2.	Principali	autori	
e	correnti	dell’Ottocento.	3.	Principali	autori	e	correnti	del	Novecen-
to.	4.	Attuali	correnti.	5.	Cultural studies	e	l’antropologia	culturale	
contemporanea.	B) Prospettive sistematiche dell’Antropologia cultu-
rale:	1.	Genesi	e	natura	dell’Antropologia	culturale.	2.	Unicità	e	va-
rietà	del	genere	umano.	3.	Comunicazione	e	conoscenza.	4.	Sistemi	
di	pensiero.	5.	Il	sé	e	l’Altro.	6.	Forme	della	parentela.	7.	Dimensio-
ne	religiosa,	esperienza	rituale.	8.	Creatività	mentale	ed	espressione	
estetica.	9.	Risorse	e	potere.	2.	Parte	monografica:	Autenticità	e	tran-
sizione	culturale	nelle	 tradizioni	religiose	in	Sicilia.	3.	Laboratorio	
di	 ricerca	antropologico-culturale:	osservazione	partecipante	e	me-
todi	qualitativi	di	ricerca	(stage	di	ricerca	sul	“terreno”	con	relazione	
scritta	da	presentare	in	formato	multimediale).	

Testi
Fabietti u., Elementi di antropologia culturale,	Mondadori,	Milano	22010.

Un testo obbligatorio a scelta tra i seguenti per l’approfondimento 
monografico: buttitta i.,	Le fiamme dei santi: usi rituali del fuoco nelle 
feste siciliane,	Meltemi,	Roma	1999;	 iDem,	La memoria lunga: simboli e 
riti della religiosità tradizionale,	Meltemi,	Roma	2002;	buttitta a. – min-
nella m.,	Pasqua in Sicilia,	Promo	Libri,	Palermo	2003;	Canta C., La re-
ligiosità in Sicilia. Indagine sulle tipologie religiose e culturali,	Salvatore	
Sciascia,	Caltanisetta-Roma	1995;	benigno F. - giarrizzo g.,	Storia della 
Sicilia. Vol. I-II,	Laterza,	Bari	2003;	Frattallone r.,	Sicilia Bedda. Cultura 
sapienziale: proverbi, leggende, religiosità,	Coop.S.Tom.,	Messina	2005.	
Per il Laboratorio di ricerca: CarDano m., Tecniche di ricerca qualitativa. 
Percorsi di ricerca nelle scienze sociali,	Carocci,	Roma	2003	[parti	scelte];	
CiPriani r.	(ed.),	L’analisi qualitativa. Teorie, metodi, applicazioni,	Arman-
do,	Roma	2008	 [parti	 scelte];	Faeta F., Strategie dell’occhio: etnografia, 
antropologia, media,	FrancoAngeli	1998	[parti	scelte];	garCia CanClini	N.,	
Differenti, disuguali, disconnessi. Mappe interculturali del sapere,	Melte-
mi,	Roma	2010.



79

Testi consigliati
bourDieu P.,	Per una teoria della pratica: «con tre studi di etnologia ca-
bila»,	Cortina,	Milano	2003;	Cometa m.,	[a	cura	di	Coglitore r. – maz-
zara F.], Dizionario degli studi culturali,	Meltemi,	Roma	2004;	Fabietti 
u.,	Storia dell’Antropologia,	 Zanichelli,	Bologna	 22001;	marazzi a.,	Lo 
sguardo antropologico. Processi educativi e multiculturalismo,	 Carocci,	
Roma	1998;	miller t.	(ed.),	A companion to cultural studies,	Blackwell,	
Publishing	Ltd,	Malden	2006.

C6. Semiotica generale
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Antonio	Meli

Argomenti del corso
1.	La	comunicazione	da	un	punto	di	vista	trascendentale.	2.	Il	segno:	

2.1.	La	facoltà	semiotica	tra	natura	e	cultura.	2.2.	La	funzione	segnica.	
2.3.	 Modi	 di	 produzione	 segnica.	 2.4.	 Una	 possibile	 classificazione	
dei	segni.	3.	 I	codici:	3.1.	La	natura	dei	codici.	3.2.	La	funzione	dei	
codici.	 3.3:	 Classificazione	 dei	 codici	 (iconici,	 simbolici,	 indicali).	
4.	 Il	 testo:	 4.1.	Testo	 è	 tutto	 ciò	 che	produce	 senso.	4.2.	Prospettive	
interpretative	 del	 testo	 (strutturalismo,	 ermeneutica,	 pragmatica,	
fenomenologia,	ecc.).	5.	Il	contesto:	5.1.	La	situazione	comunicativa.	
5.2.	Interazione	testo-contesto.	6.	La	relazione	comunicativa:	6.1.	Ogni	
comunicazione	 instaura	 una	 interazione.	 6.2.	 Ogni	 comunicazione	
produce	cambiamento.	6.3.	Comunicazione	paradossale	e	patologica.

Testi
meli a.,	Manuale di semiotica,	Coop.S.Tom	-	Elledici,	Messina	2007.	

Testo consigliato
Per	la	consultazione:	lever	F.	–	rivoltella	P.C.	–	zanaCChi	A.,	La comuni-
cazione. Il dizionario di scienze e tecniche,	Rai-Eri,	Roma	2002.

C8. Psicologia della religione
(3	ECTS	–	2	cr.		nel	2°	sem.):	prof.	Umberto	Romeo

Argomenti del corso
 I.	Area fondamentale:	la	persona	umana	sistema	aperto,	dinami-
co	di	relazione	e	di	autotrascendenza.	II.	Area centrale:	1.	Impianto	
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epistemologico:	Quadro	di	riferimento	e	criteri	di	ricerca	scientifica.		
2.	Problemi	generali:	religione	e	religiosità;	verso	una	definizione	di	
religione;	inizi	della	psicologia	della	religione.	3.	Protagonisti:	alcune	
correnti	moderne	della	psicologia	della	religione:	Freud,	Jung,	Fromm,	
Maslow,	Allport,	Frankl (elaborazione	di	altro	autore	a	scelta).		4.	Si-
tuazioni:	la	ricerca	religiosa	dell’uomo,	la	religiosità	come	problema	
psicologico.	Maturità	umana	e/o	maturità	religiosa.		5.	Aspetti	partico-
lari:	inconscio	spirituale;	cura	psico-medica	e	sanità	dell’anima;	sanità	
spirituale	e	salute	psichica;	nevrosi	e	vissuto	religioso;	dubbio	religio-
so	senso	di	colpa	e	vissuto	religioso.	III.	Approfondimento opzionale:	
1.	Religiosità	e	i	giovani	siciliani.		2.	Dinamismi	psicologici	della	reli-
giosità	nelle	diverse	tappe	evolutive:	infanzia,	fanciullezza,	preadole-
scenza,	adolescenza,	giovinezza…		3.	Religiosità	e	vita	di	gruppo.		4.	
Giovani	e	esoterismo.		5.	Giovani	e	tempo	di	crisi,	nostalgie	e	speranze.		
6.	New	age.		7.	La	mia	esperienza	religiosa,	un	vissuto	“raccontato”.	
IV.	Esercitazione:	Una	breve	indagine-ricerca	con	elaborazione	scritta	
“Quale	religiosità	nel	mio	gruppo?”.	V.	Lettura personale:	breve	lettu-
ra	di	un	classico	o	di	un	articolo	di	rivista.

Testi
Note	e	schemi	del	Docente.	Fizzotti e.,	Verso una psicologia della religione. 
1. Problemi e prospettive,	vol.	1,	Elle	Di	Ci,	Leumann	(TO)	1996;	Fizzotti 
e.	–	SaluStri	M.,	Psicologia della religione,	Città	Nuova,	Roma	2001.

Testi consigliati
aletti m. – roSSi g., L’illusione religiosa: rive e derive,	Centro	Studi	Edit.,	
Torino	2001;	hooD.	Jr.,	Psicologia della religione, prospettive psichiche ed 
empiriche,	Centro	Studi	Edit.,	Torino	2001;	Fizzotti e.,	Il cammino delle 
religiosità,	vol.	2,	Elle	Di	Ci,	Leumann	(TO)	1995;	Fizzotti e.,	L’approccio 
di Viktor E. Frankl alla psicologia della religione,	in	“Orientamenti	Peda-
gogici”	34	(1987)	4,	592-618.

C9. Bibbia e catechesi
(2	cr.	–	3	ECTS	nel	2°	sem.):	prof.	Francesco	moSetto

Argomenti del corso
	 I	parte:	La catechesi nella Bibbia.	L’annuncio	della	Parola	di	Dio	
come	maturazione	della	fede	all’interno	dello	stesso	mondo	biblico:	
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la	catechesi	contribuisce	a	fare la Bibbia.	II	parte:	La Bibbia nella 
catechesi.	Obiettivi,	contenuti	e	metodologia	di	trasmissione	del	Li-
bro	Sacro:	perché	la Bibbia dica se stessa	all’uomo	di	oggi.

Testi
Documenti	del	magistero	ecclesiale	sulla	Bibbia	e	sulla	catechesi.	biSSoli 
C.,	“Va’ e annuncia” (Mc 5,19). Manuale di catechesi biblica,	Elledici,	Leu-
mann	(TO)	2006;	PaStore C.	(ed.),	«Viva ed efficace è la Parola di Dio» (Eb 
4,12). Linee per l’animazione biblica della pastorale,	Elledici,	Leumann	
(TO)	2010; CEI	–	UCN,	Incontro alla Bibbia. Breve introduzione alla Sacra 
Scrittura per il cammino catechistico degli adulti,	LEV,	Città	del	Vatica-
no	(1996)	2004;	UCN	-	Settore aPoStolato bibliCo,	L’Apostolato Biblico 
nelle comunità ecclesiali. Orientamenti operativi,	Elledici,	Leumann	(TO)	
2005;	zevini g. (ed.),	La Parola di Dio vita della Chiesa,	LAS,	Roma	2008.	
Altri	testi	saranno	suggeriti	durante	le	lezioni.

C11. Morale e catechesi
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Raimondo	Frattallone

Argomenti del corso
1.	 Sviluppo	 storico	 del	 rapporto	 tra	 riflessione	 etica	 cristiana	 e	

catechesi.	 2.	 Il dialogo interdisciplinare tra morale e catechetica. 
3. L’elaborazione organica del	messaggio	morale	cristiano	nella	ca-
techesi.	4.	Analisi	e	valutazione	di	alcune	proposte	recenti	di	cate-
chesi	morale.

Testi
Dispense	del	professore.	Frattallone	R.,	La morale nella catechesi. Memo-
ria e progetto,	LDC,	Leumann	(TO)	1986.

Testi consigliati
aa.vv.,	Il nuovo catechismo olandese. Annuncio della fede agli uomini di 
oggi,	LDC,	Leumann	(TO)	1969;	Cravotta	G.	(ed.),	Spiritualità del quo-
tidiano. Proposte e itinerari per la catechesi giovanile,	Dehoniane,	Napoli	
1984;	DubuiSSon	O.,	L’atto catechistico. Finalità e pratica,	Paoline,	Roma	
1983.	gariSelli	G.	-	maiorano	S.,	Vivere in Cristo. Linee introduttive alla 
catechesi morale,	Paoline,	Roma	1988;	Pietro Da anDria e reginalDo Da 
Priverno,	Il Catechismo di san Tommaso,	a	cura	di	raSSello	G.,	San	Paolo,	
Cinisello	Balsamo	(MI)	1998;	rahner	K.,	Corso fondamentale sulla fede. 
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Introduzione al concetto di cristianesimo,	Paoline,	Roma	1977;	ruSSo	G.	
(ed.),	Gesù Cristo morto e risorto per noi consegna lo Spirito. Meditazioni 
teologiche sul mistero pasquale,	LDC,	Leumann	(TO)	1998;	agoStino	G.,	
Tra memoria e speranza. Vescovo in Calabria per oltre un trentennio (1974-
2006),	Editoriale	Progetto	2000,	Cosenza	2006;	alberiCh	E.,	Catechesi e 
insegnamento della religione per la crescita religiosa dei giovani,	in:	mi-
Dali	M.	-	tonelli	R.	(edd.),	L’esperienza religiosa dei giovani. 3. Proposte 
per la progettazione pastorale,	LDC,	Leumann	(TO)	1997,	73-78;	attarD 
F.	-	Carlotti	P.	(edd.),	Teologia morale e pastorale in dialogo,	LAS,	Roma	
2002;	FeDeriCi	T.,	La santa mistagogia permanente de la Iglesia,	in	“Phase”	
33	(1993)	193,	9-34;	FeDeriCi	T.,	Tradizione e teologia,	in	“Sacra	Doctrina”	
38	 (1993/1)	14-30;	Frattallone	R.,	Annunciare la coscienza morale cri-
stiana oggi,	in	“Catechesi”	53	(1984/7)	45-50;	Frattallone	R.,	La dimen-
sione morale nel CIC/FR,	in:	Conte	N.	(et	alii),	Le principali “dimensioni” 
del Catechismo dei Fanciulli e dei Ragazzi, LDC,	Leumann	 (TO)	 1992,	
149-198;	vereeCKe	L.,	Magistère et Morale selon “Veritatis Splendor”, in 
“Studia	Moralia”	31	(1993/2)	391-401.	

C13. Metodologia della ricerca didattica
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.ssa	Velleda	Bolognari

Argomenti del corso
1.	Saperi	e	ricerca.	2.	La	logica	modulare	della	didattica.	3.	La	di-

dattica	ermeneutica.	4.	Il	laboratorio	nella	formazione	professionale	
degli	operatori.

Testi
bolognari v. – PaSSaSeo a.m.,	Costruire e organizzare l’impresa forma-
tiva,	Pensa	Multimedia,	Lecce	2002	(solo	alcuni	capitoli).	Durante	il	corso	
saranno	inoltre	distribuiti	alcuni	materiali	di	lavoro	e	di	studio.

C14. Metodologia catechetica I: giovani
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Salvatore	barbetta

Argomenti del corso
1.	Situazione	attuale	della	catechesi	per	adolescenti	e	giovani.	2.	

La	proposta	del	Catechismo	dei	giovani	1/2.		3.	La	proposta	delle	Note	
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per	l’Iniziazione cristiana e il Primo annuncio.	Come	realizzarla.	4.	
Quale	giovane	cristiano.	5.	Quale	comunità	evangelizzatrice.	6.	Quale	
formatore.	7.	Quale	catechesi.	8.	Quale	metodologia.	9.	L’oratorio	e	
gli	altri	luoghi	della	catechesi	dei	giovani.

Testi
Schede	fornite	dal	Docente;		barbetta S.,	Rievangelizzare gli adolescenti. Una 
comunità che progetta il cammino umano-cristiano degli adolescenti,	Elledici,	
Leumann	(TO)	2005;	CEI,	Questa è la nostra fede. Nota pastorale per l’annuncio 
del vangelo	Elledici,	Leumann	(TO)	2005;	CEI,	Catechismo dei giovani/1. Io ho 
scelto voi,	Fondazione	di	religione	santi	Francesco	di	Assisi	e	Caterina	da	Siena,	
Roma	1993;		CEI, Catechismo dei giovani/2. Venite e vedrete,	Fondazione	di	
religione	santi	Francesco	di	Assisi	e	Caterina	da	Siena,	Roma	1997;	Istituto	di	
Teologia	Pastorale	UPS,	Pastorale giovanile. Sfide, prospettive ed esperienze,	
Elledici,	Leumann	(TO)	2003; PreSiDenza Della Cei,	Educare i giovani alla 
fede,	Elledici,	Leumann	(TO)	1999;	ruta g., Progettare la Pastorale giovanile 
oggi,	Elledici,	Leumann	(TO)	2002;	UCN,	L’iniziazione cristiana. Documenti 
e orientamenti della CEI,	Elledici,	Leumann	(TO)	2004.

C16. Pastorale giovanile
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	2°	sem.):	prof.	Gaetano	UrSo

Argomenti del corso
	 1.	La	Pastorale	Giovanile	 nella	Chiesa:	 per	 educare	 i	 giovani	
alla	fede	e	al	Vangelo	della	carità	con	stile	missionario;	Indicazioni	
magisteriali.	1.1.	Significato	del	Corso.	1.2.	Indicazioni	magisteriali.	
A.	La	Pastorale	Giovanile	nella	Chiesa	italiana;	B.	…	e	nella	Chiesa	
in	Sicilia.	1.3.	Pastorale	Giovanile:	presenza	giovane	tra	 i	giovani.	
1.4.	Una	 scelta	della	Chiesa	 Italiana:	 educare	 i	giovani	 al	vangelo	
della	 carità	 e	 all’annuncio	 missionario	 in	 un	 mondo	 che	 cambia.	
1.5.	Camminare	con	i	giovani.	1.6.	Pastorale	Giovanile	o	Pastorale	
dell’età	 evolutiva?	2.	A	partire	dai	 giovani:	 la	Pastorale	Giovanile	
come	problema	di	comunicazione	tra	Chiesa	e	mondo	giovanile;	ri-
sorsa	nella	realtà	ecclesiale	e	nella	società	civile.	2.1.	Le	frontiere	dei	
giovani	d’oggi,	soggetti	della	Pastorale	Giovanile.	2.1.1.	Linee	emer-
genti	dalle	recenti	Ricerche.	2.1.2.	Essere	giovani	oggi.	2.2.	La	co-
munità	ecclesiale	di	fronte	alle	sfide.	2.2.1.	Una	pastorale	a	servizio	
di	tutti	i	giovani.	2.2.2.	La	Chiesa	Locale,	responsabile	dell’annuncio	
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evangelico	e	della	formazione	cristiana	dei	giovani.	3.	La	Pastorale	
Giovanile	tra	problemi	e	prospettive.	3.1.	Lo	statuto	epistemologico	
della	pastorale	giovanile.	3.2.	Per	una	storia	della	Pastorale	Giova-
nile:	modelli	 di	 ieri	 e	 di	 oggi.	 3.3.	Una	 pastorale	 all’interno	 della	
vita	nella	Chiesa.	3.4.	Una	pastorale	missionaria,	biblica,	 liturgica,	
comunicativa.	3.5.	L’esito	della	Pastorale	Giovanile.	4.	La	strada	di	
Emmaus.	4.1.	Educare	per	obiettivi.	4.2.	Criteri	per	un	progetto.	4.3.	
Strategie	Pastorali.	5.	Camminare	insieme:	scelte	pastorali.	5.1.	La	
scelta	del	gruppo.	5.2.	 I	 luoghi	della	PG:	una	comunità	che	 rivela	
Gesù	Cristo.	5.3.	Pastorale	giovanile	di	ambiente.	5.4.	Testimoni	e	
operatori	di	PG.	5.5.	La	Comunità	diocesana:	dialogo	e	condivisione;	
strutture	e	stile.	6.	Verso	un	progetto	di	pastorale	giovanile.	6.1.	Pro-
gettare:	perché	e	come.	Dalla	parte	dei	più	poveri.	6.2.	Per	progettare	
un	cammino	pastorale.	6.3.	Gli	 elementi	di	un	buon	progetto.	6.4.	
Pastorale	Giovanile	e	ispirazione	carismatica.

Testi
Dispense	del	Docente.	iStituto Di teologia PaStorale,	Pastorale giovanile. 
Sfide, prospettive ed esperienze,	LDC,	Leumann	(TO)	2003;	naPolioni a.,	
La strada dei giovani. Prospettive di pastorale giovanile,	San	Paolo,	Milano	
1994;	graSSi r.	 (ed.),	Giovani, religione e vita quotidiana. Un’indagine 
dell’Istituto IARD per il Centro di Orientamento Pastorale,	 Il	 Mulino,	
Bologna	 2006;	 ruta g., Progettare la pastorale giovanile oggi,	 LDC,	
Leumann	(TO)	2002;	lo granDe g. – romeo u. – urSo g.	(edd.),	Giovani in 
prospettiva. Vissuto del tempo e religiosità in Sicilia, ITST,	Messina	2001.

Testi consigliati
miDali m. – tonelli r.	,	Dizionario di pastorale giovanile,	LDC,	Leumann	
(TO)	1992;	tonelli r.,	Per la vita e la speranza. Un progetto di pastorale 
giovanile,	LAS,	Roma	1996;	CoSta g.,	Pastorale giovanile in Italia. Un 
dossier,	La	Roccia,	Roma	1981;	DiCaStero Per la PaStorale giovanile 
SaleSiana,	La Pastorale Giovanile Salesiana,	Roma	2000.

C17. Storia della catechesi antica e medievale
(2	cr.	–	3	ECTS	nel	1°	sem.):	prof.	Luigi	La roSa

Argomenti del corso
 I. Fare storia della catechesi (necessità,	oggetto,	considerazioni	
epistemologiche,	percorso	storiografico,	strumentario	mentale	per	un	
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laboratorio	di	storia.	II.	La catechesi nell’età tardoantica (1.	Come	
si	diventava	cristiani;	2.	Il	Catecumenato;	3.	Una	catechesi	giudeo-
cristiana;4.	Una	Catechesi	kerygmatica-sapienziale;	5.	Una	cateche-
si	 greco-romana;	 6.	Due	Pastori	 catecheti:	Giovanni	Crisostomo	 e	
Agostino	d’Ippona;	7.	Le	strutture	portanti	della	catechesi;	8.	Verso	il	
Medioevo).	III.	L’alba di un mondo nuovo (secoli VI-VIII): (I	-	Qua-
dro	di	riferimento;	II	-	Strategia	di	Pastorale	catechistica;	III	-	Re-
sistenze	 all’attività	missionaria).	 IV.	Evangelizzatori-catechisti nei 
secoli VI-VII (1.	Flavio	Magno	Aurelio	Cassiodoro;	2.	Colombano	
e	il	monachesimo	celtico;	3.	Cesario	d’Arles;	4.	Martino	di	Braga;	
5.	Isidoro	di	Siviglia;	6.	Gregorio	Magno;	7.	Beda).	V.	Catechesi	in	
epoca	carolingia	(secoli	VIII-IX): (1.	Il	Monachesimo;	2.	Il	laborato-
rio	culturale	carolingio;	3.	Dhuoda	e	il	ruolo	delle	donne	nella	forma-
zione	religiosa;	4.	Gli	Slavi:	tra	Oriente	e	Occidente;	5.	L’educazione	
della	fede	nella	Sicilia	bizantina.	VI.	Catechesi	e	società	feudale (I 
-	Profonde	trasformazioni;	II	-	Coordinate	spazio-temporali	della	for-
mazione	cristiana;	III	-	Temi	di	catechesi:	1.	La	vita:	lottare	in	terra	
per	andare	in	cielo;	2.	Discorso	sui	vizi,	discorso	sull’ordine	sociale;	
3.	Il	diavolo;	4.	L’aldilà;	5.	La	Vergine	Madre	Misericordiosa;	IV	-	
Gli	operatori	di	pastorale;	V	-	I	Protagonisti:	Anselmo	di	Aosta,	Ivo	
di	Chartres;	Pietro	il	Venerabile;	Raimondo	Lullo.	VI	-	Gli	strumenti	
della	catechesi).	VII	-	Letteratura catechistica nei secoli XI-XIV. VIII 
-	Tra	Medioevo	e	Rinascimento: 	Forme	di	catechesi,	Letteratura	ca-
techistica	e	priorità	della	catechesi	dei	fanciulli.	IX	-	Un	laboratorio	
di	catechesi	politica	in	area	siculo-aragonese.

Testo
la roSa l.,	 La trasmissione della fede. Percorsi storici (Secc. IV-XV), 
Coop.S.Tom.,	Messina	2009.

b. Discipline ausiliarie
C20. Statistica e metodologia della ricerca positiva

(3	ECTS	–	2	cr.		nel	1°	sem.):	prof.	Giovanni	Lo granDe

Argomenti del corso
	 1.	Ricerca	scientifica	e	metodologia	della	ricerca.	2.	I	principali	
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tipi	di	ricerca.	3. Le	fasi	della	ricerca	sociale.	4.	L’analisi	statistica	dei	
dati.	5. Le	relazioni	tra	variabili.	6.	L’interpretazione	dei	risultati.

Testi
Dispensa	del	Docente.	biorCio r. – Pagani S.,	 Introduzione alla ricerca 
sociale,	NIS,	Roma	1997.

Testo consigliato
baileY K.D.,	Metodi della ricerca sociale,	Il	Mulino,	Bologna	1995;	Fraire 
m. – rizzi a.	(edd.), Elementi di statistica,	NIS,	Roma	1997.

C23bis. Pedagogia della devianza
(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Francesco	Gatto

Argomenti del corso
La	disciplina	come	oggetto	di	riflessione:	lo	sviluppo	educativo	

dei	minori	in	condizioni	di	marginalità,	di	rischio,	di	disadattamento,	
di	devianza,	di	delinquenza,	e,	in	generale,	di	difficoltà.	Essa,	sulla	
base	della	 interna	struttura	critica,	utilizza	i	contributi	dei	paradig-
mi	scientifici	più	consolidati	e	validati	per	indicare	attraverso	quali	
valori,	procedure,	metodologie,	esperienze,	educative	e	rieducative,	
può	favorirsi	lo	sviluppo	di	minori	capaci	di	risignificare	la	propria	
esperienza	e	di	essere	consapevoli	che	le	relazioni	con	se	stessi	e	con	
gli	altri	si	fondano	su	processi	di	negoziazione	intersoggettiva.

Obiettivi del corso
Rendere	consapevoli	gli	studenti	del	corso	sull’oggetto	di	studi	e	

le	indicazioni	della	disciplina,	aiutandoli	a	cogliere,	ad	un	tempo	la	
specificità	dell’ottica	psicopedagogica	e	le	interconnessioni	con	altri	
saperi.	Fondamentale	è,	inoltre,	indicare	il	sapere	e	il	saper	fare	spe-
cifico	di	tutti	coloro	che	sono	impegnati	a	vario	livello	nello	sviluppo	
educativo	dei	minori.

Testi
Verranno	indicati	dal	Docente	durante	il	corso.
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C25. Comunicazione multimediale
(3	ECTS	–	2	cr.		nel	2°	sem.):	prof.	Felice	Bongiorno

Argomenti del corso
	 1.	La	comunicazione:	esperienze	e	percezioni	multisensoriali.	2.	
La	storia	della	comunicazione:	dalla	cultura	orale	ai	media	elettroni-
ci.	3.	Gli	strumenti	multimediali	e	la	loro	incidenza	nell’evoluzione	
del	processo	di	comunicazione.	4.	La	multimedialità	nella	comuni-
cazione	e	nella	didattica:	l’accesso	multilivello	alle	informazioni.	5.	
L’etica	della	comunicazione.	6.	La	Chiesa	nel	nuovo	areopago	dei	
media.	7.	Evangelizzazione	e	nuovi	strumenti	per	comunicare.	8.	La-
boratorio:	a.	comunicazione	globale	internet;	b.	ciberspazio	e	nuove	
comunità;	c.	applicazioni	multimediali.
NB.	Il	corso	prevede,	oltre	alle	lezioni	magistrali,	attività	di	gruppo,	
sperimentazioni	ed	esercitazioni	su	PC	multimediali	relative	alle	te-
matiche	svolte.

Testi
Dispense	del	Docente.

Testi consigliati
galvani a.	 (ed.),	 Multimedialità nella scuola,	 Garamont,	 Roma	 1996;	
iDem, Manuale di tecnologie dell’educazione,	 ETS,	 Pisa	 1995;	 haSKin 
D.,	Guida alla multimedialità,	 Tecniche	Nuove,	Milano	 1995;	liSCia r.	
(ed.),	Diventare multimediali,	Il	Sole	24	Ore	libri,	Milano	1996;	mCluhan 
m. – hutChon	E.,	La città come aula. Per capire il linguaggio e i media,	
Armando,	Roma	1980;	rathbone a.,	Usare il Multimedia e il CD ROM 
senza fatica,	McGraw-Hill	 Italia,	Milano	1995;	 	trentin g.,	Didattica in 
rete,	Garamond,	Roma	1996.

c. Seminari

SM 1a. Seminario di Catechetica 
Teologia e catechesi

(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Giuseppe	C.M.	CaSSaro 

Argomento del seminario
Il	catechismo	come	compendio	e	sintesi	della	professione	di	fede	
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della	Chiesa,	nasce	anche	dalla	riflessione	teologica,	e	si	misura	con	
essa.	La	ricerca	si	propone	di	mettere	a	confronto	 la	 formulazione	
che	alcuni	 catechismi	 storici	hanno	elaborato	 su	 temi	caratteristici	
dell’antropologia	 teologica,	 con	 la	 corrispondente	 riflessione	 siste-
matica,	e	di	analizzare	le	influenze	reciproche.	

Testi
etChegaraY Cruz a.,	Storia della Catechesi,	Paoline,	Roma	1967;	alberiCh 
e.	–	gianetto u.	(edd.),	Il Catechismo ieri e oggi. Studi sul significato dei 
catechismi nel passato e nel presente della catechesi della Chiesa,	Elledici,	
Leumann	(TO)	1987;	Camilleri n.,	Per una sintesi di Teologia e Catechesi,	
Istituto	Internazionale	Superiore	di	Pedagogia	e	Scienze	Religiose,	Torino	
1964;	Colombo g.,	Dogmatica e catechesi,	 in	 G.	CoFFele	 (ed.),	Dilexit 
Ecclesiam,	LAS,	Roma	1999,	153-180; groPPo g.,	Teologia e catechesi,	in	
L.	Pacomio	(ed.),	Dizionario Teologico Interdisciplinare,	Marietti,	Torino	
1977,	I,	99-111;	gruPPo italiano CateCheti,	Teologia e catechesi in dialogo,	
Dehoniane,	Bologna	1979.

SM 1b. Seminario di Catechetica
I misteri della Vita di Cristo

(3	ECTS	–	2	cr.	nel	1°	sem.):	prof.	Francesco	moSetto

Argomenti del seminario
Il	seminario	si	propone	di	riprendere	una	tematica	classica	della	

teologia	e	della	catechesi,	trascurata	da	secoli	in	sede	di	teologia	si-
stematica,	di	recente	rilanciata	da	alcuni	teologi	e	dalla	trilogia	Gesù 
di Nazaret	del	Papa	Benedetto	XVI.	Si	tratta	di	superare	un	accosta-
mento	puramente	“storico-critico”	alla	vicenda	di	Gesù	per	mettere	
in	risalto	il	mistero	della	sua	persona	e	della	sua	vicenda	storica.	

Saranno	oggetto	di	studio	i	“misteri”	della	incarnazione,	dell’in-
fanzia,	del	battesimo,	delle	 tentazioni,	del	ministero,	 in	particolare	
dei	miracoli,	della	trasfigurazione,	della	passione,	della	morte,	della	
risurrezione	e	intronizzazione	celeste,	e	della	effusione	dello	Spirito	
Santo.	Per	ogni	argomento	il	percorso	sarà	il	seguente:	rilevamento	
dei	dati	biblici;	esplorazione	della	esegesi	patristica;	ripresa	della	ri-
flessione	teologica;	attualizzazione	nella	celebrazione	liturgica;	sin-
tesi	in	prospettiva	catechetica.

Previa	una	introduzione	alla	ricerca,	per	ciascuno	dei	temi	scelti	
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gli	Studenti	saranno	coinvolti	in	un	lavoro	a	gruppi,	che	confluirà	in	
brevi	memorie	scritte	e	in	comunicazioni	orali	all’intero	seminario.

Testi
Catechismo della Chiesa Cattolica,	Città	del	Vaticano	1992,	P.	I,	Sez.	II,	art.	
3,	spec.	par.	3:	I misteri della vita di Cristo	(pp.	141-156);	ratzinger j. - be-
neDetto	XVI,	Gesù di Nazaret,	voll.	I,	II,	(III);	CantalameSSa	R., I misteri 
della vita di Cristo nella vita della Chiesa,	Ancora,	Milano	21994;	Serenthà 
m.,	Misteri di Cristo,	 in:	aa.vv.,	Dizionario Teologico Interdisciplinare,	
Supplemento,	Marietti,	Torino	1978,	9-24;	grillmeYer a.,	Considerazione 
storica sui misteri di Gesù in generale,	in:	aa.vv.,	Mysterium salutis,	Bre-
scia	1972,	VI,	12-35;	SChutz Ch.,	I misteri della vita pubblica e dell’attività 
di Gesù,	in:	Ibidem,	80-169;	aubrY j.,	Les mystères de Jésus Sauveur,	Fleu-
rus,	Paris	1961,	trad.	ital.:	I misteri di Gesù Salvatore,	Ancora,	Milano	1962; 
tommaSo D’aquino,	Summa Theologiae,	IIIa,	qq.	27-59.	

d. tirocini

tIR 1. 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	cammi-
no	del	proprio	gruppo,	associazione	o	movimento,	attraverso	la	de-
scrizione	scientifica	della	vita	e	dell’esperienza	di	un	gruppo	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 territo-
rio e con la Chiesa locale, prospettive e futuro del gruppo e dei com-
ponenti medesimi…)	è	strettamente	legata	la	valutazione	critica	del	
cammino	dell’esperienza	del	gruppo,	associazione	o	movimento.

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

Il	tirocinio	prevede,	d’intesa	con	il	docente,	la	programmazione,	
la	conduzione	e	la	verifica	di	una	particolare	esperienza	di	pastora-
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le	catechistica	e	 liturgica	 (preparazione	e	celebrazione	di	un	parti-
colare	 periodo	 liturgico,	 organizzazione	 di	 una	 festa,	 esplorazione	
degli	 spazi	 celebrativi,	 esperienze	 catechistiche	 e	mistagogiche	 di	
accompagnamento	per	gruppi,	associazioni,	movimenti…).	L’elabo-
rato	scritto	finale	consiste	nella	descrizione	documentata	e	scientifica	
degli	 elementi	 costitutivi	 e	dei	movimenti	dell’esperienza	presa	 in	
esame	mediante	un’attenta	verifica	critica	complessiva.

tIR 3. 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	concreto,	si	
tratta	di	programmare,	condurre	e	verificare	un	particolare	percorso	
comunicativo	che	si	avvale	delle	nuove	tecnologie	informatiche,	non	
mancando	di	descrivere	scientificamente	i	passaggi	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	scrit-
ta	finale	riveste	particolare	importanza	la	verifica	critica	su	di	essa,	
annotando	positività	ed	effetti	collaterali	o/e	controproducenti.

tIR 4. 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	descrivere	scientificamente	
gli	elementi	caratterizzanti	del	percorso	attuato,	in	un	lavoro	scritto.
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Orario
1.	CICLO	DI	FILOSOFIA	E	PRIMO	CICLO	DI	TEOLOGIA

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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4. DIPLOMA 
 DI STUDI TEOLOGICO-PASTORALI

a. Requisiti per l’iscrizione e svolgimento lezioni

-		 Baccalaureato	in	Teologia	o	Corso	quinquennale	di	studi	
seminaristici;

-		 La	durata	del	corso	è	annuale,	con	lezioni	di	mercoledì	
pomeriggio	e	giovedì	mattina	e	pomeriggio.

b. Curricolo di studio

Il	corso	di	«Diploma	di	Studi	Teologico-pastorali»	 include	diverse	
aree	e	attività	di	studio	secondo	lo	schema	che	segue,	per	un	valore	
totale di 45 crediti (ECtS).

Attività di base e caratterizzanti (21	ECTS)	

Teologia	pastorale	(Prof. F. Di Natale),	3	ECTS
Bibbia	e	catechesi	(Prof. M. Viviano),	3	ECTS
Epistemologia	catechetica	(Prof. G. Ruta),	3	ECTS
Pastorale	giovanile	(Prof. G. Urso),	3	ECTS
Metodologia	catechetica	I:	Adolescenti	e	Giovani	(Prof. S. Barbetta),	
3	ECTS
Comunicazione	 multimediale	 e	 nuova	 evangelizzazione	 (Prof.  
F. Bongiorno),	3	ECTS
Pedagogia	della	devianza	(Prof. F. Gatto),	3	ECTS

Attività integrative (4	ECTS)
La	 relazione	 interpersonale	 per	 una	 rinnovata	 pastorale	 (Prof.  
G. Russo),	1	ECTS
Direzione	spirituale	e	relazioni	di	aiuto	(Prof. A. Neglia),	1	ECTS
Corso	integrato	(dal	Diploma	per	Formatori	di	Pastorale	Giovanile	
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o	 dal	 Diploma	 di	 Specializzazione	 in	 Bioetica	 e	 Sessuologia), 
2	ECTS

Corsi monografici (4	ECTS)
Pedagogia	pastorale	(Prof. F. Di Natale),	1	ECTS
Aspetti	 amministrativi	 e	 legali	 delle	 attività	 pastorali	 (Proff.  
A. Calabrò – A. Lo Paro),	1	ECTS
Corso	integrato	(dal	Diploma	per	Formatori	di	Pastorale	Giovanile	
o	 dal	 Diploma	 di	 Specializzazione	 in	 Bioetica	 e	 Sessuologia),	 
2	ECTS

Seminari (14	ECTS)
Comunicazione	pastorale	e	Omiletica	(Prof. N. Conte),	3	ECTS
Seminario	per	l’elaborato	finale	(Tesina),	11	ECTS

tirocini (2	ECTS)
L’ars celebrandi nella	 presidenza	 liturgica	 (Prof. G. Cassaro),	 
1	ECTS
Introduzione	alla	Lectio	divina	(Prof. P. Fichera),	1	ECTS

c. titolo e spendibilità

-	Diploma	di	Studi	Teologico-pastorali;
-	I	corsi	sono	svolti	con	metodologia	di	carattere	superiore	(livello	
Licenza	specialistica).	Il	piano	di	studio	contempla	la	frequenza	di	al-
cuni	corsi	dalla	Licenza	in	Teologia	(spec.	Catechetica),	dal	Diploma	
di	 Specializzazione	 in	 Bioetica	 e	 Sessuologia	 o	 dal	 Diploma	 per	
Formatori	di	Pastorale	Giovanile.	I	crediti	ECTS	sono	quindi	spendi-
bili	in	altri	corsi	universitari	di	natura	superiore.
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5. MAStER PER FORMAtORI 
 IN PASTORALE GIOVANILE

Direttore:
Prof. Francesco Di Natale

a. Destinatari

Il	Corso	è	organizzato	con	il	Patrocinio	della	Conferenza	Episcopale	
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	 parrocchiale	
delle	diocesi,	degli	ordini	e	delle	congregazioni	religiose,	animatori,	
catechisti	e	insegnanti	di	religione	cattolica,	che	intendano	riflettere	
criticamente	 sulla	 Pastorale	 Giovanile,	 abilitarsi	 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	10 stages,	 con	 cadenza	mensile,	 e	 uno	 stage	
residenziale	di	una	settimana.
Si	 prevede	 l’attuazione	 di	 un	 tirocinio	 realizzato	 nel	 luoghi	 di	
provenienza	dei	corsisti.

d. Calendario degli Stages

14	ottobre	2011
18	novembre	2011
9	dicembre	2011
20	gennaio	2012
17	febbraio	2012
9	marzo	2012
20	aprile	2012
18	maggio	2012
9-14	luglio	2012	 (settimana	residenziale)
7	settembre	2012
12	ottobre	2012

e. Ammissione e Iscrizione

-	 Breve	lettera	di	presentazione	ecclesiastica
-	 Quattro	foto	formato	tessera
-	 Fotocopia	 del	 titolo	 di	 studio	 (Diploma,	 Laurea,	 titoli	

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

f. 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.
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g. 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. Dispenza)
CM2	 L’operatore	 pastorale	 dello	 sport	 e	 del	 turismo	 (Prof.  

M. Siragusa)
S1	 Gestione	di	scuole	per	animatori	di	Pastorale	Giovanile	(Prof.

ssa M. Lo Turco)
S2	 La	Pastorale	Giovanile	negli	orientamenti	della	Chiesa	Italiana	

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

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

barbetta Salvatore,	sdb,	Professore	Aggiunto	di	Catechetica,	Istituto	
Teologico	“S.	Tommaso”.	

CalaPaj	 Luigi,	 sdb,	 Licenziato	 in	 Teologia	 spirituale	 presso	
l’Università	Pontificia	Salesiana	di	Roma.

CaSSaro	Giuseppe	Carlo,	sdb,	Professore	Aggiunto	di	Teologia	dog-
matica,	Istituto	Teologico	“S.	Tommaso”.

Conte	 Nunzio,	 sdb,	 Professore	 Ordinario	 di	 Liturgia,	 Istituto	
Teologico	“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.,	 Direttore	 dell’Ufficio	 regionale	 per	 la	
Pastorale	Giovanile	della	Cesi.

leone	Luigi,	laico,	Docente	di	Pubbliche	relazioni,	Istituto	Teologico	
“S.	Tommaso”.	

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

vocazionale	SDB	in	Sicilia.
mazzeo	 Marcello,	 sdb,	 Docente	 di	 Pastorale	 Giovanile,	 Istituto	

Teologico	“S.	Tommaso”.
raia Salvino,	Direttore	dell’Oratorio	Centro	Giovanile	Salesiano	di	

Barcellona	P.	G.	
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”.	
SiraguSa	Maurizio,	Responsabile	regionale	della	PGS	Sicilia.
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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,	aggregato	
alla	Facoltà	di	Teologia	dell’Università	Pontificia	Salesiana	(UPS).	
Il	centro	gradualmente	si	è	sviluppato	significativamente,	program-
mando	iniziative	scientifiche	e	di	formazione	sociale	ed	ecclesiale	in	
collaborazione	con	varie	Università	italiane	e	straniere	e	pubblicando	
una	serie	(numericamente	significativa)	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	strettamente	scientifico	e	ac-
cademico	(Master	Universitario)	di	durata	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	del-
la	medicina,	 della	 biologia,	 delle	 scienze	 naturali,	 della	 giurispru-
denza,	della	filosofia	e	della	teologia.	Gli	insegnanti	di	religione	ne	
hanno	 tratto	 un	 grande	 giovamento	 per	 la	 formazione	 dei	 giovani	
studenti.	Così	anche	gli	operatori	nel	campo	della	tossicodipenden-
za,	dell’Aids,	della	pastorale	familiare	e	dei	corsi	di	preparazione	al	
matrimonio.
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Con	decreto	del	Gran	Cancelliere	dell’Università	Pontificia	Sa-
lesiana	del	12	marzo	2001,	 la	SSSBS	è	 stata	unita	per	Sponsoriz-
zazione	 alla	Facoltà	 di	Teologia	 dell’Università	Pontificia	Salesia-
na	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	Bio-
etica	e	Sessuologia.

Riconoscimento del Master
agli effetti civili

In	applicazione	all’art.	3,	comma	8,	del	D.M.	509/99,	il	Master	
universitario	in	Bioetica	e	Sessuologia	ha	valore	pari	ai	Master	uni-
versitari	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	Sa-
nitario	e	per	l’Educazione	Continua	dei	Giuristi,	Biologi,	Veterinari	
(cfr.	Decreto	MURST,	3/11/99,	n.	509).
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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.	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	Chi-
rurgia,	Università	Messina.

CaPuti	Achille,	Ordinario	di	Farmacologia	Clinica,	Fac.	Medicina	e	
Chirurgia,	Università	Messina.

CarraSCo De Paula	S.E.	Mons.	Ignacio,	già	Ordinario	di	Bioetica,	
Fac.	Medicina	 e	 Chirurgia	 “A.	 Gemelli”,	 Università	 Cattolica,	
Roma.	Presidente	della	Pontificia	Accademia	per	la	Vita.

CoSta	Giuseppe,	Ordinario	 di	Teologia	Biblica,	 Ist.	Teologico	 “S.	
Tommaso”,	aggr.	Università	Pontificia	Salesiana,	Messina.

Cotroneo	Girolamo,	Professore	Emerito,	 di	 Storia	 della	 Filosofia,	
Fac.	Lettere	e	Filosofia,	Università	Messina.	Presidente	Sezione	
Siciliana	dell’Istituto	Italiano	di	Bioetica.

DallaPiCCola	Bruno,	Ordinario	di	Genetica	Medica,	Università	“La	
Sapienza”,	Roma.	Direttore	Ist.	“Mendel”,	componente	del	Co-
mitato	Nazionale	per	la	Bioetica.	

Di noto	Fortunato,	Vice	Presidente	Internazionale	di	“Innocence	and	
Danger”,	 Paris;	Consulente	 del	Ministero	 della	Comunicazione	
per	la	Tutela	dell’Infanzia.

Di Pietro	Maria	Luisa,	Associato	di	Bioetica,	Fac.	Medicina	e	Chi-
rurgia	“A.	Gemelli”,	Università	Cattolica,	Roma,	componente	del	
Comitato	Nazionale	per	la	Bioetica.

Frattallone raimondo,	Professore	Emerito,	già	Ordinario	di	Teolo-
gia	Morale,	Ist.	Teologico	“S.	Tommaso”,	aggr.	Università	Ponti-
ficia	Salesiana,	Messina.

Furnari luvarà	Giusi,	Associato	di	Storia	della	Filosofia,	Fac.	Let-
tere	e	Filosofia,	Università	Messina.

genSabella Furnari	Marianna,	Straordinario	di	Bioetica,	Fac.	Lette-
re	e	Filosofia,	Università	Messina.
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jannini Emanuele,	 Straordinario	 di	 Psicoendocrinologia	 e	 Psico-
patologia	del	Comportamento	Sessuale,	Facoltà	di	Psicologia,	
Università	degli	Studi,	L’Aquila.	

lamoniCa	Giuseppe,	Già	Ordinario	di	Biochimica	Applicata,	Univer-
sità	Messina.

leone	Salvino,	Docente	di	Bioetica,	Facoltà	Teologica	di	Sicilia,	Pa-
lermo.	Direttore	dell’Istituto	di	Studi	Bioetici	“S.	Privitera”.

marino	Sebastiano,	Direttore	della	Scuola	Nazionale	di	Formazione	
FIMMG,	Messina.

meli	Antonio,	Ordinario	di	Filosofia	della	Comunicazione,	Ist.	Teo-
logico	“S.	Tommaso”,	aggr.	Università	Pontificia	Salesiana,	Mes-
sina,	Vice	Direttore	SSSBS.

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

muSolino	Rosa,	Associato	di	Neurologia,	Fac.	Medicina	e	Chirurgia,	
Università	Messina.

navarra	Pietro,	Ordinario	di	Economia	Pubblica,	Fac.	Giurispruden-
za,	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.	Tomma-
so”,	aggr.	Università	Pontificia	Salesiana,	Messina.

ruSSo	Giovanni,	Ordinario	di	Bioetica,	 Ist.	Teologico	“S.	Tomma-
so”,	aggr.	Università	Pontificia	Salesiana,	Messina.	Direttore	del-
la	SSSBS.

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

SalPietro	Carmelo,	Ordinario	di	Genetica	Medica,	Fac.	Medicina	e	
Chirurgia,	Università	Messina.

SCrima	Vera,	Avvocato	specialista	di	Diritto	Minorile	e	di	Famiglia,	
Messina.

SCuDeri	Maria	Gabriella,	Psicologa	e	Psicoterapeuta	Sistemico-rela-
zionale,	Centro	Psicopedagogico	“V.	Frankl”,	Messina.

Savagnone	Giuseppe,	Docente	di	Filosofia,	Palermo,	già	Componen-
te	del	Comitato	Nazionale	per	la	Bioetica.

Sgalambro	Cettina,	Direttrice	del	Consultorio	Familiare	UCIPEM,	



108

Messina.	Membro	dell’Équipe	Nazionale	dei	Formatori	dei	Me-
todi	Naturali.

SgreCCia	Card.	Elio,	Professore	Emerito	di	Bioetica,	Fac.	Medicina	e	
Chirurgia	“A.	Gemelli”,	Università	Cattolica,	Roma.

Sobbrio	Giuseppe,	Ordinario	di	Economia	e	Finanza,	Fac.	Giurispru-
denza,	Università	Messina.

SPaDa	Antonella,	Aggregato	di	Anestesiologia,	Fac.	Medicina	e	Chi-
rurgia,	Università	di	Messina.

tommaSini	Raffaele,	Ordinario	di	Diritto	Civile,	Fac.	Giurispruden-
za,	Università	Messina.

trimarChi	Francesco,	Ordinario	di	Endocrinologia,	Fac.	Medicina	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	Studenti,	

la	SSSBS	usufruisce	di	tutte	le	Strutture	e	Servizi	dell’Istituto	Teolo-
gico	“San	Tommaso”	(vedi	pp.	13-14).

B. Laboratorio di Bioetica
È	un	centro	universitario	di	studi	e	ricerche,	con	tre	ruoli	fonda-

mentali:	a)	la	promozione	scientifica	della	bioetica	(attività	didatti-
ca	e	pubblicazioni	 in	collaborazione	con	altri	centri);	b)	consulen-
za	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	biblioteca	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	Specializzazione	

in	Bioetica	e	Sessuologia	coloro	che	sono	in	possesso	di	Laurea,	
di	Baccalaureato	in	Teologia,	di	Licenza	ecclesiastica,	di	Magi-
stero	o	Diploma	in	Scienze	religiose.	

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

3.	 Gli	studenti	sono	“fuori	corso”	quando	non	hanno	superato,	alla	
conclusione	del	curricolo	degli	studi,	i	relativi	esami,	inclusa	la	
discussione	della	Tesi.	

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

B. Iscrizioni
1.	 Le	iscrizioni	e	le	immatricolazioni	si	effettuano	presso	la	Segrete-

ria	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.
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C. Frequenza
Gli	studenti	sono	obbligati	a	frequentare	corsi	ed	esercitazioni,	come	
da	programmazione	didattica.	L’assenza	a	più	di	un 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	documenta-
zione	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,	Banca	Popolare	di	Lodi	–	Agenzia	7	–	Largo	Fontana	
Arena	–	Messina.

Coordinate	bancarie	Italiane

CIN Cod.	ABI C.A.B. N.ro	CONTO

Z 05164 16507 000000125995

Coordinate	Internazionali	Bancarie	IBAN

IT23
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Ordinamento degli studi

A. CURRICOLO DEGLI STUDI

1.	Il	curriculum	per	conseguire	il	Diploma	Universitario	di	Spe-
cializzazione	in	Bioetica	e	Sessuologia	è	di	durata	biennale,	4	seme-
stri	(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)
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c.	AREA	SESSUOLOGICA
D16.	 Sessuologia	clinica	(60	ore)
D17.		Malattie	sessualmente	trasmesse	e	Aids	(40	ore)
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	Bioetica	

(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

D1. Antropologia teologica
(Proff.	Giovanni	ruSSo – Salvino leone)

Argomenti del corso
1.	L’antropologia	teologica	per	la	bioetica.	2.	L’uomo	in	prospettiva	

teologica.	3.	L’uomo	“immagine	di	Dio”.	4.	La	creazione	del	cosmo	e	
il	mondo	della	natura.	5.	L’uomo	tentato	e	peccatore.	6.	L’uomo	salva-
to	e	la	giustificazione.	7.	La	filiazione	divina.	8.	Il	dinamismo	escatolo-
gico.	9.	L’uomo	nella	teologia	moderna	fra	teonomia	e	autonomia.

Testi
Panteghini g., L’uomo alla luce di Cristo. Lineamenti di antropologia teo-
logica,	Messaggero,	Padova	1990.

D2. 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	Bib-
bia.	6.	Male,	dolore,	sofferenza.	7.	Il	senso	della	morte	nella	Bibbia.

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

D3. 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	 for-
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za	vincolante.	5.	Modalità	e	gradi	del	magistero.	6.	Problematiche	
connesse	con	il	magistero	ecclesiastico:	a)	magistero	e	infallibilità; 
b)	argomentazione	magisteriale	e	argomentazione	scientifica;	c)	ma-
gistero	e	libertà	di	coscienza	del	credente,	d)	magistero	e	ricerca	te-
ologica;	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.	

D4. Bioetica e grandi Religioni
(Proff.	Paola	riCCi SinDoni –	Salvino	leone)

Argomenti del corso
1.	Il	ruolo	della	teologia	in	bioetica.	2.	Guarigioni	e	simboli	del-

la	fede.	3.	Religione	e	medicina.	4.	Bioetica	“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.

D5. 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	bio-

etica	attuale.	4.	Modelli	di	bioetica:	Potter	e	Kennedy	Institute	a	con-
fronto.	5.	Bioetica,	deontologia	medica,	medicina	legale.	6.	Relativi-
smo	etico,	oggettività, pluralismo.	7.	Bioetica,	ideologia	e	verità.	8.	
Bioetica	e	teorie	etiche:	dall’etica	descrittiva	al	realismo	ontologico.	
9.	Bioetica	e	coscienza.	10.	Il	principialismo	di	Beauchamp	e	Chil-
dress.	11.	I	princìpi	del	personalismo.	12.	I	paradigmi	della	bioetica.	
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13.	Questioni	di	metabioetica.	14.	Presupposti	per	una	filosofia	della	
medicina.	15.	Per	una	fondazione	storica	della	bioetica.

Testi
ruSSo g., Bioetica medica. Per medici e professionisti della sanità,	Coop.	
S.	Tom	–	Elledici,	Messina	–	Leumann	(TO)	2009;	SgreCCia e., Manuale di 
Bioetica,	2	voll.,	Vita	e	Pensiero,	Milano	1999.

D6. Bioetica e diritto
(Prof.	Raffaele	tommaSini)

Argomenti del corso
1.	Bioetica	e	diritto:	l’evoluzione	del	sistema.	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	pre-
natale	nell’ordinamento	giuridico.	5.	Biodiritto	e	politica.	6.	La	pro-
creazione	e	il	diritto.	7.	La	filiazione	adottiva.	8.	Modelli	giuridici	e	
tecniche	di	procreazione	artificiale.	9.	Diritto	al	figlio	e	procreazione	
artificiale.	10.	Eutanasia	e	diritto.	11.	Legislazione	sui	trapianti

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

D7. 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	 quali-

tà	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	vitae.	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.
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D8. Embriopoiesi e Procreazione assistita
(Proff.	Maria	Luisa	Di Pietro)

Argomenti del corso
Gli	 argomenti	 potranno	 subire	 cambiamenti	 che	 verranno	 co-

municati	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’inseminazione	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.

D9a. Ingegneria genetica applicata e geneterapia
(Proff.	Bruno	DallaPiCCola - Carmelo	SalPietro)

Argomenti del corso
Gli	argomenti	potranno	subire	cambiamenti	che	verranno	comu-

nicati	dal	docente.	Temi	previsti:	1.	L’ingegneria	genetica	come	pro-
blema	tecnologico.	2.	Elementi	storici.	3.	Ingegneria	genetica	appli-
cata.	4.	Gli	interventi	possibili:	linea	somatica	e	linea	germinale.	5.	
Geneterapia	sull’uomo.

Testi
i testi	verranno	indicati	durante	il	corso.	Voci	di	Ingegneria	genetica	dall’En-
ciclopedia di Bioetica e sessuologia	(ed.	G.	Russo).

D9b. Organismi Geneticamente Modificati (Stage)
(Prof.	Giuseppe	lamoniCa)

Argomenti del corso
1.	La	diffusione	del	problema.	2.	Tecnologie	e	metodiche.	3.	Al-

cune	applicazioni.	4.	Vantaggi	degli	OGM.	5.	Aspetti	problematici.	
6.	Etichettatura.	7.	Aspetti	sociali.
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Testi
Dispense	del	Docente.	Sala F., Gli OGM sono davvero pericolosi?,	Later-
za,	Bari	-	Roma	2005.

D10. Bioetica pediatrica
(Proff.	Ignazio	barberi - Anna meo)

Argomenti del corso
1.	Bioetica	e	pediatria.	2.	La	sperimentazione	clinica	sui	bambi-

ni.	3.	Terapie	sperimentali.	4.	Sperimentazione	terapeutica.	5.	Speri-
mentazioni	non	terapeutiche	e	biotecnologie	avanzate.	6.	Il	consenso	
informato	in	pediatria	e	la	comunicazione	della	diagnosi.	7.	Comuni-
cazione	della	diagnosi	di	AIDS.	8.	Bioetica	in	chirurgia	pediatrica.	9.	
Il	trapianto	di	organi	nel	bambino.	10.	Interventi	in	problemi	di	ge-
netica.	11.	Violenze	fisiche	sui	bambini.	12.	La	riabilitazione	psico-
motoria	del	bambino.	13.	Il	bambino	morente.

Testi
Dispense	del	Docente.	Voci	di	Bioetica	pediatrica	dall’Enciclopedia di Bio-
etica e sessuologia	(ed.	G.	Russo).

D11. Bioetica clinica
(Proff.	Ignacio	CarraSCo De Paula - Rosa muSolino)

Argomenti del corso
Gli	argomenti	potranno	subire	cambiamenti	che	verranno	comu-

nicati	dal	docente.	Temi	previsti:	1.	I	fondamenti	della	bioetica	clini-
ca.	2.	Malattie	terminali.	3.	Le	cure	palliative.	4.	Tecnologie	della	ri-
animazione.	5.	Problemi	etici	nell’assistenza	del	paziente	geriatrico.	
6.	La	morte	cerebrale.	7.	Trasfusioni	di	sangue	e	dialisi.	8.	Consenso	
informato.

Testi
Dispense	del	docente.
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D12. trapiantologia
(Proff.	Guido	bellinghieri – Antonella	SPaDa - Giovanni ruSSo)

Argomenti del corso
1.	Storia	dei	trapianti.	2.	Interventi	tecnologicamente	possibili.	3.	

Il	trapianto	di	cuore.	4.	L’ipotesi	di	un	trapianto	di	cervello.	5.	Il	tra-
pianto	di	organi	“artificiali”.	6.	Il	problema	dell’accertamento	della	
morte	cerebrale.	7.	La	“donazione”.

Testi
Dispense	del	Docente.

D13. 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’eutanasia.	5.	Problemi	nella	
pratica	clinica.	6.	Alcuni	princìpi.	7.	Un	diritto	all’eutanasia?	8.	La	
posizione	della	bioetica	laica.

Testi
Dispense	dei	Docenti.

D14. Bioetica sociale: droga, alcolismo, tabacco
(Prof.	Giovanni	ruSSo)

Argomenti del corso
1.	Le	sostanze	psicotrope.	2.	Astinenza	ed	overdose.	3.	Gli	oppia-

cei.	4.	Gli	allucinogeni.	5.	Cocaina.	6.	Nuove	tossicodipendenze.	7.	
Aspetti	etico-individuali	della	tossicodipendenza.	8.	Il	rischio	fisico.	
9.	Una	valutazione	etica	dei	fattori	di	rischio.	10.	Il	vuoto	di	valori.	
11.	La	responsabilità	soggettiva.	12.	Tossicomanie	e	adolescenza.	13.	
La	tossicodipendenza	come	problema	etico-sociale:	l’intervento	del-
lo	Stato,	proibizione,	liberalizzazione.	14.	L’etica	della	prevenzione.	
15.	Alcolismo:	vizio	o	malattia?	16.	Alcolismo:	epidemiologia.	17.	
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Tabacco:	disturbi	mentali	e	fisici	indotti	dal	tabacco.	18.	Fumo	e	gra-
vidanza.	19.	Prevenzione	del	fumo.

Testi
Voci	di	Bioetica	sociale	dall’Enciclopedia di Bioetica e sessuologia	(ed.	G.	
Russo).

D15a. Bioetica ambientale
(Proff.	Giuseppe	lamoniCa - Giovanni ruSSo)

Argomenti del corso
Gli	argomenti	potranno	subire	cambiamenti	che	verranno	comu-

nicati	dal	docente.	Temi	previsti:	1.	Bioetica	ambientale:	fondamenti	
e	 ambiti	 di	 ricerca.	 2.	Modelli	 di	 bioetica	 ambientale:	 a)	 antropo-
centrismo;	b)	biocentrismo;	c)	ecocentrismo;	d)	ecofemminismo,	e)	
deep	ecology;	f)	comunitarismo.	3.	Mutazioni	climatiche.	4.	Sostan-
ze	 tossiche	 e	 rifiuti	 pericolosi.	 5.	 Sopravvivenza	 e	 biodiversità.	 6.	
Prospettive	bioetiche	in	agricoltura.

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

D15b. Bioetica animale
(Proff.	Michele	Panzera  - Giovanni ruSSo)

Argomenti del corso
1.	 Statuto	 etico	 degli	 animali.	 2.	Vegetarianismo	 e	 bioetica.	 3.	

La	natura	selvatica	 (Wildlife):	 responsabilità	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	ani-
mali.	Per	un’etica	della	biocultura.	8.	Animali	e	ricerca	scientifica.	9.	
Ingegneria	genetica	su	animali.	10.	Etica	veterinaria.	

Testi
ruSSo g.	 (ed.),	Fondamenti di bioetica animale,	Coop.S.Tom.	–	Elledici,	
Messina	–	Leumann	(TO)	2007.
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D16. Sessuologia clinica
(Proff.	Emmanuele	jannini - Francesco	trimarChi

Maria	Gabriella	SCuDeri)

Argomenti del corso
1.	Sessualità	e	sessuologia.	2.	L’approccio	clinico.	3.	Le	varie	fasi	

della	sessualità.	4.	La	pubertà	come	problema	clinico.	5.	Endocrinolo-
gia	della	risposta	sessuale.	6.	Ormoni	sessuali	e	alterazioni	dell’attivi-
tà	sessuale.	7.	Comportamenti	sessuali	abnormi	e	perversioni	sessuali.	
8.	Le	basi	biologiche	dei	comportamenti	sessuali	violenti.	9.	Transes-
sualismo.	10.	Disfunzioni	sessuali	maschili	e	problemi	andrologici.	
11.	Menopausa	e	sessualità.	12.	Il	desiderio	sessuale	negli	anziani.

Testi
jannini e. – lenzi a. – maggi m. a., Sessuologia medica. Trattato di psico-
sessuologia e medicina della sessualità,	Masson,	Milano	2007.

D17. 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’educa-
zione	alla	salute.	6.	Questioni	particolari:	a.	Aids	e	partner notifica-
tion;	b.	Aids	e	contact tracing.	

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

D18. Antropologia ed Etica sessuale
(Prof.	Giovanni	ruSSo)

Argomenti del corso
1.	Modelli	di	antropologia	filosofica.	2.	Per	una	visione	organi-

ca	della	persona	umana.	3.	Dalle	diverse	antropologie	alle	diverse	
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concezioni	 della	 sessualità:	 materialismo;	 esistenzialismo;	 “homo	
oeconomicus”;	 la	 riflessione	 aristotelico-tomista;	 il	 personalismo,	
la	rivelazione	biblica.	4.	Maturazione	personale	e	sessualità.	5.	Au-
toerotismo.	 6.	 Omosessualità.	 7.	 Deviazioni	 dell’istinto	 sessuale.	
8.	Vedovanza.	9.	Celibato.	10.	Preparazione	alla	vita	di	coppia.	11.	
Rapporti	prematrimoniali.	12.	Apertura	alla	vita	e	regolazione	della	
natalità.	13.	Fedeltà	coniugale	e	divorzio.	

Testi
Frattallone r.,	Sessualità umana. Modelli antropologici e problematiche 
morali,	Coop.	S.Tom.	–	Elledici,	Messina	–	Leumann	(TO)	2009.

D19. Psicologia sessuale
(Prof.	Umberto	romeo)

Argomenti del corso
1.	La	sessualità	infantile.	2.	La	pubertà.	3.	Il	comportamento	auto-

erotico	nell’adolescenza.	4.	L’omosessualità.	5.	Psicologia	della	ma-
scolinità	e	della	femminilità.	6.	La	reciprocità	di	coppia.	7.	Sessualità	
e	trasgressione.

Testi
I	testi	verranno	indicati	durante	il	corso.

D20. Educazione sessuale
(Prof.	Giovanni	ruSSo)

Argomenti del corso
1.	 L’educazione	 morale:	 a)	 natura	 dell’educazione	 morale;	 b)	

obiettivi	 dell’educazione	morale;	 c)	modalità	 dell’educazione	mo-
rale	da	parte	dell’educatore.	2.	L’educazione	sessuale:	a)	contenuti	
dell’educazione	sessuale;	b)	modalità	dell’educazione	sessuale.	3.	Le	
sfide	della	odierna	cultura	all’educazione	sessuale:	a)	la	rivoluzione	
sessuale;	b)	la	sessualità	desacralizzata;	c)	la	sessualità	deprivata	di	
senso;	d)	la	ricomprensione	personalista	in	funzione	educativa.	4.	Le	
tappe	ideali	dell’educazione	sessuale:	a)	l’educazione	sessuale	nella	
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tappa	della	identità	sessuale	individuale;	b)	interventi	educativi	nella	
tappa	dell’identità	sessuale	espressa	nel	rapporto	interpersonale	io-
tu;	c)	L’educazione	sessuale	nella	tappa	in	cui	l’identità	sessuale	si	
proietta	verso	il	noi.	5.	Agenti	dell’educazione	sessuale.

Testi
Frattallone r.,	L’educazione sessuale. Interrogativi e risposte alle doman-
de di senso sull’amore,	Coop.	S.Tom.,	Messina	1999.

D21. Pedofilia e abusi sessuali
(Proff.	Giovanni	ruSSo	–	Fortunato	Di noto)

Argomenti del corso
1.	Definizioni.	2.	Varie	forme	di	abuso.	3.	Interpretazione	del	fe-

nomeno:	modelli	teorici	di	riferimento.	4.	Le	cause.	5.	Il	messaggio	
biblico.	6.	Alcune	dimensioni	 storiche.	7.	La	 situazione	attuale.	8.	
Conseguenze	 sul	 bambino.	 9.	 Reazioni	 alla	 pedofilia.	 10	Turismo	
sessuale	e	pedofilia	telematica	(Internet).	11.	Il	pedofilo	è	una	perso-
na.	12.	Per	una	pedagogia	della	prevenzione.	13.	La	legge	n.	269;	14.	
Abuso	sessuale	e	tutela	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.

D22. Sperimentazione clinica e gestione dei Comitati di Bioetica
(Proff.	Achille	CaPuti	-	Gianfilippo	bagnato)

Argomenti del corso
1.	 Il	 mondo	 della	 sperimentazione.	 2.	 Principi	 etici	 e	 direttive	

internazionali.	3.	La	sperimentazione	di	farmaci	innovativi	e	le	sue	
fasi.	4. Good Laboratory Practice	(GLP)	e	Good Clinical Practice 
(GCP).	 5.	 Sperimentazione	 “controllata”	 e	 “randomizzata”.	 6.	 Le-
gislazione	vigente.	7.	Sperimentazione	fetale.	8.	Comitati	etici	e	di	
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bioetica:	identità	e	tipologia.	9.	Finalità	e	competenze	dei	comitati.	
10.	Funzioni	ed	aspetti	giuridici	dei	comitati.	11.	Responsabilità	giu-
ridiche	dei	comitati.

Testi
Dispense	 del	 Docente.	 morDaCCi r.,	 Bioetica della sperimentazione. 
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.

D23. Economia e politiche sanitarie
(Proff.	Giuseppe	Sobbrio	–	Pietro	navarra)

Argomenti del corso
1.	Il	diritto	alla	salute.	2.	Questioni	epistemologiche	di	economia	

sanitaria.	3.	Modelli	di	economia	sanitaria.	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’effica-
cia	e	il	criterio	dei	QALYs. 8.	Il	razionamento	delle	cure	e	il	criterio	
dell’età.	9.	Allocazione	delle	risorse	e	priorità	in	medicina.	10.	Assi-
stenza	sanitaria	e	accreditamento	delle	strutture.

Testi
Sobbrio g. (ed.),	Efficienza ed efficacia nell’offerta dei servizi sanitari,	
Franco	Angeli,	Milano	2000.

D24. L’aziendalizzazione della sanità (Stage)
(Prof.	Sebastiano	marino)

D25. 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. 2011-2012

17	settembre	2011  esami finali master
15	ottobre	2011  esami finali master
28-29	ottobre	2011		 	 (nuovi	iscritti)		
11-12	novembre	2011
25-26	novembre	2011		
16-17	dicembre	2011	
13-14	gennaio	2012
21	gennaio	2012	 	 esami finali master
10-11	febbraio	2012
16-17	marzo	2010
24	marzo	2012	 	 esami finali master
13-14	aprile	2012
11-12	maggio	2012	(fine	II	anno)
26	maggio	2012	 	 esami finali master

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

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’Istituto	Teo-
logico	“San	Tommaso”,	1993-

Direzione:	Antonino	romano	(Direttore)	-	Francesco	Di natale -	Giovanni	
ruSSo	(Vicedirettori)	-	Giuseppe	CoSta sdb	(Direttore	responsabile)	-	
Armando	lo Paro	(Segretario	amministrativo).

Consiglio	 di	 Redazione:	Annunziata	antonazzo - Ferdinando	aroniCa -	
Velleda bolognari -	Nunzio	Conte -	Giuseppe	CoSta dioc. - Giovan-
na CoStanzo -	Raimondo	Frattallone -	Marianna	genSabella Fur-
nari -	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 catechesi mo-
rale 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-psicolo-
gica 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 fanciul-

li” (1973) ad oggi,	Napoli	1985,	pp.	259	(esaurito).
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6.	 emma m.,	Giovani nuove frontiere morali. Ricerca socio-psicologica 
sugli orientamenti morali dei giovani,	Napoli	1985,	pp.	243	(esaurito).

7.	 aroniCa F.	(ed.),	Morale sotto inchiesta. Risvolti educativi della conce-
zione morale dei giovani di oggi,	Napoli	1987,	pp.	165	(esaurito).

8.	 Conte n.,	Benedetto Colui che viene. L’Eucaristia e l’escatologia,	Na-
poli	1987,	pp.	339	(esaurito).

9.	 Cravotta g.	(ed.),	Catechesi per una cultura che cambia.	I.	La memo-
ria,	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 Magno,	
1987,	pp.	208.

2.	 Dell’agli n.,	La maturità dell’adolescente e del suo educatore.	Linee 
di psicopedagogia adolescenziale,	1988,	pp.	300.

3.	 urSo g.,	Giovani a Catania tra contraddizioni e speranze. Rilettura di 
un’indagine socio-religiosa sui valori e sugli atteggiamenti dei giovani 
catanesi degli anni ‘80,	1988,	pp.	215.	(esaurito).

4.	 Del Core P.,	Giovani, identità e senso della vita.	Contributo sperimen-
tale alla teoria motivazionale di V. Frankl,	1990,	pp.	135.

5.	 Conte n.,	La misericordia del Signore è eterna (Sl 137,8a). Il sacra-
mento 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 catechi-
stico italiano nel XX secolo,	1992,	pp.	341.

8.	 Conte n.,	Benedetto Dio che ci ha benedetti in Cristo. Introduzione alla 
Liturgia,	1992,	pp.	349	(esaurito).

C. Convegni - Ricerche - Atti
Coop.	S.Tom.	(Istituto	Teologico	S.	Tommaso)	–	Elledici,
Messina	–	Leumann	(TO)
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1.	 Chiesa e Mezzogiorno. Riflessioni sul documento della CEI “Chiesa ita-
liana e Mezzogiorno: sviluppo nella solidarietà”,	1990,	pp.	191.

2.	 romeo u. – bonarDelli e.F. (edd.), Viktor Frankl a Messina nel venten-
nio 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 Fondatore 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 grandi. 

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 ri-

flessione 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 Giu-

bileo del 2000. Le scelte proposte dall’Ufficio Catechistico 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 Mopsue-

stia,	2008,	pp.	253.
17.	Romano a. (ed.), Catechesi e catechetica per la fedeltà a Dio e all’uo-

mo. Studi in onore del prof. Don Giovanni Cravotta,	2008,	pp.	303.
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 cateche-

si 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 in-

culturazione della fede,	2010,	pp.	278.
22.	bolognari v. – gatto F. – ruSSo g. (edd.), La sfida educativa: emer-

genza o cosa di cuore?,	2010,	pp.	142.
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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 teologico, 
2011,	pp.	460.

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 do-

mande 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 antropolo-

gia 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. Commenti 

all’Enciclica “Spe salvi” di Benedetto XVI,	2008,	pp.	199.

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 tra-
dizione e prospettive, 1998,	pp.	450.

2. ruta g.	 (ed.),	L’insegnamento della religione cattolica e i suoi com-
pagni di viaggio. Colloquio interdisciplinare per ridisegnare 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 for-
mativi. Riforma, sperimentazione e valutazione,	2000,	pp.	206.	(esaurito)

5. Cravotta g.,	Metodologia per lo studio e la ricerca scientifica,	2000,	
pp.	271	(esaurito).
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6. Cravotta g.	(ed.),	Linguaggi umani e mistero trinitario. Per la didatti-
ca dell’insegnamento della religione cattolica,	2001,	pp.	432.

7. Conte n.,	Lasciatevi riconciliare con Dio (2Cor 5,20b). Il sacramento 
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 multidisciplinari per inse-
gnanti ed educatori,	2002,	pp.	247.

10. Conte n.,	Battezzati in un solo Spirito per formare un solo Corpo. Battesi-
mo e Confermazione sacramenti dell’iniziazione cristiana,	2002,	pp.	328.

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

12. Cravotta g.	(ed.),	Educare alla responsabilità morale nel tempo 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’insegnante,	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’inse-
gnamento educativo, 2008,	pp.	229.

17.	Di natale F. – Fiorin i. (edd.),	Costruire comunità nella scuola. La buo-
na scuola e le sfide del cambiamento, 2009,	pp.	207.

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 prospettiva. 
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.
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SETTEMBRE
(09)

CALENDARIO ANNUALE
2011

1 G 01:	 Scade	 il	 termine	 per	 la	 presentazione	
delle	domande	di	esami	per	gli	esami	della	
Sessione	Autunnale

2 V

3 S

4 D

5 L 05-13:	Esami	sessione	autunnale
6 M

7 M

8 G

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 M

15 G 15:	ore	08.45:	Esame	scritto	di	Baccalaureato
16 V 16:	ore	08.45:	Esame	orale	di	Baccalaureato
17 S 17:	Esami	finali	Master	di	Bioetica
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 30:	ore	17.00:	Assemblea	Docenti



140

OTTOBRE
(10) 2011

1 S

2 D

3 L o 03:	 ore	 10.30:	 Celebrazione	 eucaristica	 e	
inaugurazione	dell’Anno	Accademico
04:	Vacat.	
05:	Inizio	lezioni	I	ciclo	e	II	ciclo

4 M

5 M o

6 G o

7 V o

8 S

9 D

10 L o

11 M o

12 M o 12:	ore	12.00:	Assemblea	studenti	per	l’elezio-
ne	dei	Rappresentanti	al	Consiglio	d’Istituto
13:	ore	14.00:	esame	di	ammissione	per	il	II	
ciclo	di	Teologia	(per	coloro	che	non	sono	
in	possesso	del	Baccalaureato	in	Teologia)
14: Master	in	Pastorale	Giovanile
14:	Scade	il	termine	delle	immatricolazioni	
e	iscrizioni	al	1°	semestre
15:	Esami	finali	Master	di	Bioetica
18:	Scade	il	termine	per	la	presentazione	della	
domanda	per	eventuali	esoneri	da	corsi	o	esami

13 G o

14 V o

15 S

16 D

17 L o

18 M o

19 M o

20 G o

21 V o 21:	 Scade	 il	 termine	 per	 la	 presentazione	
dello	schema	per	 l’elaborato	di	sintesi	del	
Baccalaureato22 S

23 D

24 L o 24:	ore	20.45:	Consiglio	d’Istituto
25 M o

26 M o

27 G o

28 V o 28: Prolusione	Anno	Accademico
28:	Scade	il	termine	per	il	versamento	della	
prima	rata	delle	tasse	scolastiche
28-29: Stage	Master	di	Bioetica

29 S

30 D

31 L o
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NOVEMBRE
(11) 2011

1 M 01: Vacat.
2 M 02: Vacat.
3 G o

4 V o

5 S

6 D

7 L o

8 M o

9 M o

10 G o

11 V o 11-12: Stage	Master	in	Bioetica
12 S

13 D

14 L o

15 M o

16 M o

17 G o

18 V o 18: Master	in	Pastorale	Giovanile
19 S

20 D

21 L o

22 M o 22: Seminario	Ciclo	Istituzionale
23 M o 22: Festa	di	Facoltà
24 G o

25 V o 25-26:	Stage	Master	di	Bioetica
25:	 Scade	 il	 termine	 per	 la	 presentazione	
delle	domande	di	esami26 S

27 D

28 L o

29 M o

30 M o
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DICEMBRE
(12) 2011

1 G o 01-03:	Convegno	Nazionale	IRC
2 V o

3 S

4 D

5 L o

6 M o

7 M o

8 G

9 V o 09:	Master	in	Pastorale	Giovanile
10 S o

11 D

12 L o

13 M o

14 M o 14:	Ore	18.00:	Celebrazione	natalizia	insie-
me	alla	Pastorale	Universitaria15 G o

16 V o 16-17:	Stage	Master	di	Bioetica
17 S

18 D

19 L o

20 M o

21 M o

22 G o

23 V o

24 S

25 D S. NATALE

26 L

27 M

28 M

29 G

30 V

31 S
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GENNAIO
(01) 2012

1 D

2 L

3 M

4 M

5 G

6 V

7 S

8 D

9 L o 09:	Ripresa	delle	lezioni
10 M o

11 M o

12 G o

13 V o 13:	Ultimo	giorno	di	lezioni	del	1°	Semestre
13-14:	Stage	Master	di	Bioetica14 S

15 D

16 L

17 M

18 M 18: Inizio	sessione	invernale	di	esami
19 G

20 V 20: Master	in	Pastorale	Giovanile
21 S 21:	Esami	finali	Master	di	Bioetica
22 D

23 L

24 M

25 M

26 G

27 V 27: Scade	 il	 termine	 per	 la	 presentazione	
della	 domanda	 per	 eventuali	 esoneri	 da	
corsi	o	esami28 S

29 D

30 L

31 M 31:	Vacat
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FEBBRAIO
(02) 2012

1 M

2 G

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M 07:	ore	08.45:	Esame	scritto	di	Baccalaureato
8 M 08:	ore	08.45:	Esame	orale	di	Baccalaureato
9 G 08:	Ultimo	giorno	sessione	di	esami
10 V

11 S 10-11:	Stage	Master	di	Bioetica
12 D

13 L o 13:	Inizio	lezioni	2°	semestre
13:	ore	20.45	Consiglio	d’Istituto14 M o

15 M o

16 G o 16:	ore	17.00:	Assemblea	dei	Docenti	di	Filo-
sofia	e	I	ciclo	di	Teologia17 V o

18 S 17:	Master	in	Pastorale	Giovanile
19 D

20 L o

21 M o

22 M LE CENERI

23 G o 23:	ore	17.00:	Assemblea	Docenti	del	II	ciclo	
di Teologia
24:	Scade	 il	 termine	per	 il	versamento	della	
seconda	rata	delle	tasse	scolastiche

24 V o

25 S

26 D

27 L o

28 M o

29 M o
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MARZO
(03) 2012

1 G o 01:	Seminario	II	Ciclo
2 V o

3 S

4 D

5 L o

6 M o

7 M o

8 G o

9 V o 09:	Master	in	Pastorale	Giovanile
10 S

11 D

12 L o

13 M o

14 M o

15 G o

16 V o 16-17:	Stage	Master	di	Bioetica
17 S

18 D

19 L o

20 M o

21 M o 21:	ore	18.00:	Celebrazione	pasquale	insieme	
alla	Pastorale	Universitaria22 G o

23 V o

24 S 24:	Esami	finali	Master	di	Bioetica
25 D

26 L o

27 M o

28 M o

29 G o

30 V o

31 S
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APRILE
(04) 2012

1 D

2 L

3 M

4 M

5 G

6 V

7 S

8 D S. PASQUA

9 L

10 M

11 M o 11:	Ripresa	delle	lezioni
12 G o

13 V o 13-14:	Stage	Master	di	Bioetica
13:	 Scade	 il	 termine	 per	 la	 presentazione	
delle	domande	di	esami14 S

15 D

16 L o

17 M o

18 M o

19 G o

20 V o 20:	Master	in	Pastorale	Giovanile
20:	 Scade	 il	 termine	 per	 la	 presentazione	
del	tema	e	dello	schema	di	tesi	per	gli	stu-
denti	di	II	Ciclo	

21 S

22 D

23 L o

24 M o

25 M

26 G o

27 V o 27:	 Scade	 il	 termine	 per	 la	 consegna	
dell’esercitazione	scritta	del	seminario	degli	
studenti	del	2°	corso	teologico28 S

29 D

30 L o 30:	ore	20.45:	Consiglio	d’Istituto
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MAGGIO
(05) 2012

1 M

2 M o

3 G o

4 V o 04:	Scade	il	termine	per	la	consegna	in	Se-
greteria	dell’elaborato	di	Sintesi	di	Bacca-
laureato	(in	quattro	copie)	
04:	Gita	accademica

5 S

6 D

7 L o

8 M o

9 M o

10 G o

11 V o 11-12:	Stage	Master	di	Bioetica
12 S

13 D

14 L o

15 M o

16 M o

17 G o

18 V o 18:	Master	in	Pastorale	Giovanile
18:	 Scade	 la	 consegna	 del	 Seminario	 di	 
Filosofia
18:	Ultimo	giorno	di	lezioni

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M 23:	Inizio	sessione	estiva	di	esami
24 G 24:	Vacat
25 V

26 S 26:	Esami	finali	Master	di	Bioetica
27 D

28 L

29 M

30 M

31 G



148

GIUGNO
(06) 2012

1 V

2 S

3 D

4 L

5 M

6 M

7 G

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 M 13:	ore	08.45:	Esame	scritto	di	Baccalaureato
14 G

15 V 15:	Ultimo	giorno	di	sessione	di	esami
15:	 ore	08.45:	Esame	orale	 e	di	 sintesi	di	
Baccalaureato16 S

17 D

18 L 18:	ore	17.00:	Collegio/Assemblea	Docenti
19 M

20 M

21 G

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 G

29 V

30 S
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LUGLIO
(07) 2012

1 D

2 L

3 M

4 M

5 G

6 V

7 S

8 D

9 L 09-14:	Master	in	Pastorale	Giovanile
10 M

11 M

12 G

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 M

19 G

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 G

27 V

28 S

29 D

30 L

31 M
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AGOSTO
(08) 2012

1 M

2 G

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 G

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 G

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 G

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 G

31 V
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SETTEMBRE
(09) 2012

1 S
2 D
3 L 03:	 Scade	 il	 termine	 per	 la	 presentazione	

delle	domande	di	esami	per	gli	esami	della	
Sessione	Autunnale

4 M

5 M

6 G

7 V 07-14:	Esami	sessione	autunnale
07:	Master	in	Pastorale	Giovanile8 S

9 D

10 L

11 M

12 M

13 G

14 V

15 S

16 D

17 L 17:	ore	08.45:	Esame	scritto	di	Baccalaureato
18 M 18:	ore	08.45:	Esame	orale	di	Baccalaureato
19 M

20 G

21 V 21:	ore	17.00:	Assemblea	Docenti
22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 G

28 V

29 S

30 D
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Indirizzi
e numeri telefonici

PRESIDENZA	ITST:	090	3691111;	preside@itst.it
DIREZIONE	SSSBS:	090	3691111;	bioeticalab@itst.it
SEGRETERIA:	090	3691101:	itst@itst.it
BIBLIOTECA:	090	3691109;	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.	Mons.	Calogero,	Arcivescovo
Palazzo	Arcivescovile,	Corso	Garibaldi,	67	–	Messina
Tel.	090	66	84	301

ZAMBITO	S.	Ecc.	Mons.	Ignazio,	Vescovo
Vescovado	-	Via	Cattedrale,	7	–	98066	Patti	(ME)
Tel.	0941	21	651

MAZZALI	Rev.	Don	Giovanni,	Ispettore
Ispettoria	Salesiana,	Via	Cifali,	7	–	Catania
Tel.	095	22	68	102

ALIQUò	Pietro
Seminario	Arcivescovile,	Via	Mons.	Paino	–	Giostra	–	Messina
Tel.	090	49	526;	Curia:	090	6684217;	E-mail:	tsardelli@libero.it

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	48428;	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,	Via	del	Bosco,	71	–	95125	Catania	–	Barriera
Tel.	095	22	47	111;	E-mail:	felbon@tiscali.it

BUTTIGLIERI	Paolo
Oratorio	Salesiano	“S.	Giorgio”,	Via	Acropoli,	13	-	98039	Taormina	(ME)
Tel.	0942	23	766;	E-mail:	pbuttiglieri@tiscali.it 

CALABRò	Angelo
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	Messina
Tel.	090	34	40	34;	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:	felice@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

CASSARO	Giuseppe	Carlo
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	Messina
Tel.	090	36	91	111;	E-mail:	cassaro@itst.it;	vicepreside@itst.it

CENTORRINO	Gianfranco
Parrocchia,	Piazza	Duomo	–	S.	Pier	Niceto	(ME)
Tel.	090	99	75	058;	090	36	33	06	(casa);	347	32	51	278
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CONTE	Nunzio
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	Messina
Tel.	090	36	91	111;	E-mail:	n.conte@itst.it	

COSTA	Giuseppe
Piazza	Castronovo,	28,	Is.	506	–	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	–	Messina
Tel.	090	36	91	111;	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

DI	PIETRO	Cesare
Seminario	Arcivescovile,	Via	Mons.	Paino	–	Giostra	–	Messina
Tel.	090	49	526

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
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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	369003

DI	VINCENZO	Antonino
Chiesa	S.	Antonio	Abate,	Corso	Cavour	–	98122	Messina
Tel.	090	43	656	(chiesa);	090	36	17	79	(abit.)

FERRARI	Giovanni
Salita	Catena,	27	–	98168	Paradiso	–	Messina	-	Tel.	090	31	15	43

FICHERA	Paolo
Istituto	S.	Francesco	di	Sales,	Via	Cifali,	5-7	–	95123	Catania
Tel.	095	43	97	25	-	095	43	98	85;	E-mail:	fichera@itst.it	

FIORE	Fiorenzo
Convento	Frati	Minori	Cappuccini
Via	B.	Felice,	43	–	94014	Nicosia	(EN);	E-mail:	fra.fiorenzo@libero.it

FRATTALLONE	Raimondo
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	–	Messina
Tel.	090	36	91	111;	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

GATTO	Francesco
Via	Boccetta,	40	–	98122	Messina,	Tel.	090	676	45	81
E-mail:	francesco.gatto@unime.it

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

LA	ROSA	Luigi
Chiesa	S.	Clemente,	Via	Centonze,	244	–	Messina	–	Tel.	090	293	10	53
E-mail:	storico2008@libero.it
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LEONE	Salvino
Via	Croce	Rossa,	44,	90144	–	Palermo
Osped.	091	47	92	53

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	–	Messina
Tel.	090	36	91	111

LUPò	Carmelo
Palazzo	Arcivescovile,	Corso	Garibaldi,	67	–	Messina
Tel.	090	66	84	301

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

MELI	Antonio
Oratorio	Salesiano	S.	Domenico	Savio
Via	Lenzi	24	-	Isol.	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

MONTANTI	Calogero
Salesiani	–	Casa	Tabor,	Via	Fossa	Politi	–	Fornazzo,	10
95010	Sant’Alfio	(CT);	Tel.	095	96	80	23;	E-mail:	lmontanti@tiscali.it

MOSETTO	Francesco
Istituto	Teologico	S.	Tommaso,	Via	Del	Pozzo,	43	–	98121	Messina
Tel.	090	36	91	111
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MUSOLINO	Rosa
	 Dipartimento	di	Neuroscienze,	Scienze	Psichiatriche	e	Anestesiologiche

Policlinico	Universitario
	 Via	Consolare	Valeria,	98100	Messina	–	Gazzi,	Tel.	090	221	22	06

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,	54	–	98051	Barcellona	P.	G.	(ME)
Tel.	090	97	62	800;	E-mail:	albertoneglia@alice.it

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,	54
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

PLACIDA	Flavio
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Cell.	333	92	93	052;	E-mail:	flavio.placida@virgilio.it

RICCI	SINDONI	Paola
Istituto	di	Filosofia,	Università	degli	Studi,
Polo	Universitario	Annunziata
98168	Messina,	Tel.	090	71	98	82

RINAUDO	Basilio
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Tel.	0941	21	047;	E-mail:	basiliorinaudo@tiscali.it
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ROMANO	Antonino
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RUSSO	Giovanni
Istituto	Teologico	“S.	Tommaso”,	Via	del	Pozzo,	43	–	Messina
Tel	090	36	91	111;	E-mail:	bioeticalab@itst.it

RUTA	Giuseppe
Istituto	S.	Francesco	di	Sales,	Via	Cifali,	5-7	–	95123	Catania
Tel.	095	43	97	25	-	095	43	98	85;	E-mail:	giusepperuta@itst.it
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Istituto	di	Bioetica,	Facoltà	di	Medicina	e	Chirurgia	“A.	Gemelli”
Università	Cattolica,	Largo	Francesco	Vito,	1	–	00168	Roma
Tel.	06	30	15	49	60

SALPIETRO	Carmelo
Unità	di	Genetica	Medica,	Policlinico	Universitario
Via	Consolare	Valeria,	98100	Messina	–	Gazzi,	Tel.	090	221	31	14

SARDO	Antonino
Via	Pietramonte,	11,	S.	Maria	–	98065	Montalbano	Elicona	(ME)
Tel.	0941	679287

SAVAGNONE	Giuseppe
Via	Ferrara	Francesco,	1	–	90141	Palermo,	Tel.	091	32	39	95

SCRIMA	Vera
Via	Garibaldi,	Isol.	494,	Int.	62	–	98100	Messina	-	Tel.	090	48	915

SCUDERI	Maria	Gabriella
Viale	Regina	Margherita,	8	–	98100	Messina,	Tel.	090	52	128
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Via	O.	Bonanno,	2,	ang.	Viale	Annunziata,	100	–	98100	Messina
Tel.	090	35	57	12
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SOBBRIO	Giuseppe
Istituto	di	Economia	e	Finanza,	Fac.	di	Giurisprudenza
Università	degli	Studi,	Piazza	Pugliatti,	98100	Messina,	Tel.	090	67	64	446

SPADA	Antonella
	 Dipartimento	di	Neuroscienze,	Scienze	Psichiatriche	e	Anestesiologiche

Policlinico	Universitario	-	Via	Consolare	Valeria,	98100	Messina	–	Gazzi,
Tel.	090	221	28	20

TERRANA	Paolo
Casa	Salesiana	–	93016	Riesi	(CL)
Tel.	0934	92	83	52;	E-mail:	pterrana@gmail.com

TOMMASINI	Raffaele	
Studio	Legale:	Via	XXIV	Maggio,	18	–	98100	Messina,	Tel.	090	66	19	81

TRIMARCHI	Francesco
Cattedra	di	Endocrinologia,	Policlinico	Universitario
Via	Consolare	Valeria,	98100	Messina	–	Gazzi,	Tel.	090	221	35	60	

URSO	Gaetano
Istituto	Salesiano,	Via	del	Bosco,	71	–	95125	Catania	–	Barriera
Tel.	095	22	47	111;	E-mail:	gaetanours@tiscalinet.it

VERSACI	Ciro
Santuario	Maria	SS.	del	Tindari,	Via	Mons.	G.	Pullano,12	-	98060	Tindari	(ME)
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VIVIANO	Michele
Istituto	Salesiano	S.	Callisto
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Comunità Studenti

Frati Minori OFM
Convento	S.	Maria	di	Lourdes,
Viale	R.	Margherita,	39	-	98100	ME
Tel.	090	40	145;	E-mail:	ofmlourdes@tin.it

Salesiani SDB
Istituto	Teologico	Salesiano,	Via	del	Pozzo,	43	-	98121	ME
Tel.	090	36	91	111;	E-mail:	direzione.teologi@itst.it

Seminaristi Messina
Seminario	Arcivescovile
Via	Mons.	Paino,	98121	Giostra	-	ME
Tel.	090	49	526;	E-mail:	seminario@seminariomessina.it	

Seminaristi Patti
Seminario	Vescovile	-	Via	Magretti,	98066	Patti	(ME)
Tel.	0941	21	047;	E-mail:	seminario@diocesipatti.it

terzo Ordine Regolare tOR
Santuario	“Ecce	Homo”
98040	Calvaruso	(ME)
Tel.	090	33	23	38;	E-mail:	info@santuarioeccehomo.it

***

Centro di Pastorale Universitaria
Via	S.	Giovanni	Bosco,	29
98122	MESSINA
Tel.	090	64	13	432,	Fax	090	64	15	582
e-mail:	pastoraleuniversitaria@tele2.it
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Promemoria scadenze
Istituto Teologico “S. Tommaso”

Settembre 2011:
01: Scade il termine per la presentazione delle domande per gli esami della 

sessione autunnale.

Ottobre:
18:  Scade il termine per la presentazione della domanda per eventuali esoneri 

da corsi o esami.
21:  Scade il termine per la presentazione dello schema per l’elaborato di sinte-

si del Baccalaureato.

Novembre:
25:  Scade il termine per la presentazione delle domande di esami.

Gennaio 2012:
27: Scade il termine per la presentazione della domanda per eventuali esoneri 

da corsi o esami.

Aprile:
13: Scade il termine per la presentazione delle domande di esami;
20: Scade il termine per la presentazione del tema e dello schema di tesi per 

gli studenti di II Ciclo.
27: Scade il termine per la consegna dell’esercitazione scritta del seminario 

degli studenti del 2° corso teologico.

Maggio:
4: Scade il termine per la consegna in segreteria dell’elaborato di sintesi di 

Baccalaureato (in quattro copie).

Settembre:
3: Scade il termine per la presentazione della domanda per gli esami della 

sessione autunnale.



162

Promemoria esami
Istituto Teologico “S. Tommaso”

Settembre 2011:
5-13: Sessione autunnale di esami.

Ottobre:
13:  Esame di ammissione per il secondo ciclo di Teologia (ore 14.00).

Gennaio 2012:
18: Inizio sessione invernale di esami.

Febbraio:
8: Ultimo giorno sessione esami.

Maggio:
23: Inizio sessione estiva di esami.

Giugno:
15: Ultimo giorno sessione esami.
13: Esame scritto di Baccalaureato (ore 8.45).
15: Esame orale e di sintesi di Baccalaureato (ore 8.45).

Settembre:
7-14: Sessione autunnale di esami

Istituto Teologico “S. Tommaso”

Assemblee Docenti
30 Settembre 2011, ore 17.00.
16 Febbraio 2012, ore 17.00 (Ciclo di Filosofia 

e I Ciclo di Teologia).
23 Febbraio, ore 17.00 (II Ciclo di Teologia).
18 Giugno, ore 17.00 (Collegio e Assemblea).
21 Settembre, ore 17.00.

Consigli d’Istituto
24 Ottobre 2011, ore 20.45.
13 Febbraio 2012, ore 20.45.
30 Aprile, ore 20.45.
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In rilievo
Istituto Teologico “S. Tommaso”

Ottobre 2011:
03: Celebrazione eucaristica e inaugurazione dell’anno accademico (ore10.30).
12: Assemblea degli studenti per l’elezione dei Rappresentanti al Consiglio 

d’Istituto (ore 12.00).
28: Prolusione Anno Accademico.

Novembre:
22: Festa di Facoltà.

Dicembre:
14: Celebrazione natalizia insieme alla Pastorale Universitaria

Marzo 2012:
21: Celebrazione pasquale insieme alla Pastorale Universitaria

Maggio:
04: Gita accademica

Promemoria esami
Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia

Gli esami si svolgono durante gli stages, alla fine delle lezioni di un corso.

Settembre 2011:
17: Esami finali Master di Bioetica;

Ottobre:
15: Esami finali Master di Bioetica;

Gennaio 2012:
21: Esami finali Master di Bioetica;

Marzo:
24: Esami finali Master di Bioetica;

Maggio:
26: Esami finali Master di Bioetica;
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