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CALENDARIO 2006-2007

Iscrizioni
18 set.-5 ottobre al nuovo Anno Accademico
9-25 gennaio iscrizioni al II semestre dell’Anno Accademico

Prenotazioni Esami
11-15 settembre prenotazioni esami della sessione autunnale

(A.A. 2005-2006)
11-20 dicembre prenotazioni esami della sessione invernale
26 apr.-8 maggio prenotazioni esami della sessione estiva
10-14 settembre prenotazioni esami della sessione autunnale

(provvisorio)

Lezioni
9 ottobre inizio dei corsi prescritti del I semestre e annuali
16 ottobre inizio dei corsi opzionali e seminari
21 dic.-7 gennaio vacanze natalizie
8 gennaio ripresa delle lezioni
26 gennaio ultimo giorno di lezione del I semestre
19 febbraio inizio delle lezioni del II semestre
31 mar.-15 aprile vacanze pasquali
16 aprile ripresa delle lezioni
1 giugno ultimo giorno di lezione del II semestre

Esami
27 set.-4 ott. sessione autunnale (A.A. 2005-2006)
31 gen.-15 feb. sessione invernale
5-28 giugno sessione estiva
27 set.-4 ott. sessione autunnale (provvisorio)

Scadenze importanti della Facoltà
15 dicembre ultimo giorno per la consegna del piano per la 

tesina di Licenza
4   aprile ultimo giorno per la consegna della tesina di

Licenza per la sessione estiva
20  aprile ultimo giorno per la consegna degli elaborati

di Licenza per la sessione estiva
1    giugno ultimo giorno per la consegna della tesina di

Licenza per la sessione autunnale
12  giugno ultimo giorno per la consegna degli elaborati

di Licenza per la sessione autunnale
3   dicembre ultimo giorno per la consegna della tesina di

Licenza per la sessione invernale
14  dicembre ultimo giorno per la consegna degli elaborati

di Licenza per la sessione invernale
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I. INFORMAZIONI GENERALI

1. STORIA E FISIONOMIA DELLA FACOLTÀ

La Facoltà di Scienze Sociali, fondata nel 1951, offre un programma
di formazione scientifica sia per l’insegnamento in istituti superiori, sia per
l’attività di promozione sociale, sia per la ricerca nel campo della dottrina so-
ciale della Chiesa, dell’economia, della sociologia e della comunicazione
sociale.

2. FINALITÀ

La sua finalità è di formare, in un ambiente internazionale, studenti
provenienti da tutte le nazioni in modo che essi, tornati nel loro paese di
origine, possano svolgere un’attività qualificata al servizio delle Chiese lo-
cali, nell’azione apostolica e sociale, nell’insegnamento e promozione della
scienza.

In conformità al carattere dell’Università Gregoriana della quale fa
parte, la Facoltà di Scienze Sociali mette in particolare rilievo i punti di
contatto fra le scienze sociali e i problemi sociali, etici e pastorali contem-
poranei. Questo contatto è esplicitamente cercato non soltanto nei corsi e
nei seminari, ma in modo particolare nelle ricerche empiriche a cui gli stu-
denti partecipano nella loro formazione.

3. TITOLI E GRADI ACCADEMICI

Al termine del I Ciclo gli studenti, dopo aver superato tutti gli esami
previsti per il primo e secondo anno, devono sostenere l’esame di Nozioni
Generali al superamento del quale ottengono il titolo di Baccellierato.

Al termine del II Ciclo gli studenti, completati tutti i corsi e supera-
ti tutti gli esami del primo anno, sostengono un esame finale conseguendo
il titolo di Licenza in Scienze Sociali.

È stata firmata una Convenzione con l’Università degli Studi di Trie-
ste che prevede che il titolo finale rilasciato dalla Facoltà di Scienze Socia-
li dell’Università Gregoriana sia equipollente, per l’ordinamento italiano,
alla laurea in Scienze Sociali rilasciata dalla Facoltà di Scienze Politiche del-
l’Università degli Studi di Trieste, appartenente alla Classe n. 36 delle Lau-
ree in Scienze Sociologiche, di cui al D.M. 4 agosto 2000. Per il consegui-
mento della laurea, lo studente deve avere ottenuto almeno 180 Crediti for-



mativi universitari (CFU) acquisiti in coerenza con l’Ordinamento didatti-
co e riconosciuti dal Consiglio di Facoltà.

Dopo la Licenza esiste la possibilità di accedere al programma di
Dottorato (III Ciclo), per il quale é richiesta la presentazione di una tesi la
cui elaborazione, normalmente, impegna lo studente per circa tre anni du-
rante i quali è necessaria la frequentazione di alcuni corsi che tengano in
considerazione gli interessi del dottorando e le indicazioni del Decano.

4. AMMISSIONE DEGLI STUDENTI

Gli studenti possono immatricolarsi all’inizio del primo semestre
(nel periodo indicato nell’Ordo) ed è opportuno che i candidati si metta-
no in contatto con il Decano (di persona se possibile) entro il 1° giugno.

a) Ammissione al I Ciclo

Per essere ammessi al I Ciclo i candidati devono presentare un di-
ploma che dia diritto all’iscrizione all’Università nel paese in cui hanno
compiuti gli studi medi superiori.

Ulteriore requisito è una conoscenza della lingua italiana, compro-
vata dalla produzione di un attestato, sufficiente a seguire con profitto le le-
zioni fin dall’inizio dei corsi. L’Università verifica tale conoscenza con un
test specifico, e obbligatorio, nel corso della prima settimana di lezione.

La Facoltà, dopo aver esaminato la documentazione del candidato,
si riserva il diritto di accettarlo, e di richiedere la frequenza di qualche cor-
so supplementare o la produzione di ulteriore documentazione come con-
dizione di ammissione.

Per essere ammessi al secondo anno gli studenti dovranno aver su-
perato tutti gli esami del primo anno con una media non inferiore a 7/10.

b) Ammissione al II Ciclo

Possono accedere al II Ciclo soltanto gli studenti che hanno supe-
rato tutti gli esami del primo e del secondo anno, incluso l’esame di No-
zioni Generali.

c) Ammissione al III Ciclo

Possono candidarsi al III Ciclo gli studenti che hanno conseguito
la Licenza in Scienze Sociali con una media non inferiore a 8,6/10 – consi-
derata secondo i calcoli dei coefficienti previsti dalla Facoltà (cfr. Qualifi-
cazioni e gradi accademici, pag. 9).
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La Facoltà può ricevere alcuni studenti – particolarmente coloro che
hanno già una certa preparazione di base in scienze sociali o sono impe-
gnati nella promozione sociale – che vogliono seguire programmi speciali
o avere un periodo di “aggiornamento” in campo sociale, senza l’obbligo di
raggiungere un grado accademico. Questi programmi possono includere
la frequenza di alcuni corsi, la partecipazione alle ricerche e la lettura si-
stematica dei principali Autori, sempre sotto la direzione di un professore
e con il consenso del Decano.

5. CURRICOLO DEGLI STUDI

La Facoltà di Scienze Sociali offre quattro indirizzi di specializza-
zione: Dottrina ed Etica Sociale, Sociologia, Economia dello Sviluppo e
Comunicazione Sociale.

I  Ciclo

a) Indirizzi di Dottrina ed Etica Sociale, Sociologia, Economia dello
Sviluppo 

Il primo anno è comune per tutti gli studenti di questi tre indirizzi
che seguiranno il percorso di studi indicato come programma “A”.

A partire dal secondo anno ogni studente seguirà un programma di
corsi specifico a seconda di quanto prescritto dall’indirizzo prescelto.

Inoltre, gli studenti degli indirizzi di Dottrina ed Etica Sociale e di
Sociologia parteciperanno alla pianificazione ed all’esecuzione di un pro-
getto di ricerca sotto la direzione di un professore e realizzeranno una ri-
cerca sul campo durante il secondo anno, al termine del quale consegne-
ranno un rapporto scritto, entro il mese di giugno.

Gli studenti dell’indirizzo di Economia dello Sviluppo, durante il se-
condo anno, svolgeranno un lavoro di ricerca che comprende una parte
teorica (primo semestre) ed una parte pratica (secondo semestre). La rela-
zione scritta, sotto forma di progetto di ricerca, verrà consegnata entro il
mese di giugno.

b) Indirizzo di Comunicazione sociale
Gli studenti che sceglieranno l’indirizzo di Comunicazione Sociale

seguiranno, sin dal primo anno, un percorso di studi indicato come pro-
gramma “B”.

Ogni studente dovrà partecipare, tra il primo ed il secondo anno, ad
uno stage di almeno un mese in un’istituzione di Media che si svolgerà sul-
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la base di un piano approvato dal Direttore dell’indirizzo di Comunicazio-
ne sociale e dovrà presentarne un rapporto scritto, entro il mese di settem-
bre (all’inizio del secondo anno), secondo le norme indicate negli Orienta-
menti per gli studenti di Comunicazione Sociale.

II Ciclo

a) indirizzi di Dottrina ed Etica Sociale, Sociologia ed  Economia del-
lo Sviluppo 

Prima dell’inizio del II Ciclo lo studente dovrà aver completato
tutti i corsi del primo e secondo anno ed aver completato la ricerca. Inol-
tre, dovrà aver superato l’esame di Nozioni Generali.

All’inizio del secondo ciclo gli studenti devono presentare al Deca-
no il proprio piano di studio nel quale indicheranno quali corsi, tra quelli
a scelta dello studente o tra quelli di altri indirizzi, intendono seguire.

Ciascuno studente deve scrivere una “tesina” scientifica su di un ar-
gomento trattato in base ad un lavoro personale di ricerca. La tesina di Li-
cenza, il cui piano va presentato al Decano entro il 15 dicembre compilan-
do l’apposito modulo da ritirare presso la segreteria della Facoltà, va con-
segnata in tre copie rilegate entro il 6 aprile. Gli studenti che intendono
sostenere l’esame di Licenza in ottobre devono consegnare la tesina al De-
cano, entro il 1° giugno, mentre coloro che intendono sostenere l’esame di
Licenza a febbraio devono presentare la tesina entro il 3 dicembre. 

Per la preparazione dell’esame di Licenza, sia nella forma scritta che
in quella orale, lo studente dovrà preparare due temi, il primo inerente al-
l’argomento della tesina ed il secondo relativo alla propria area di specia-
lizzazione. I due elaborati, preparati insieme a due professori e firmati da
loro per approvazione, vanno consegnati al Decano entro il 23 aprile per la
sessione estiva, entro il 12 giugno per la sessione autunnale, ed entro il 14
dicembre per la sessione invernale.

b) Indirizzo di Comunicazione sociale
Gli studenti devono preparare un piano di studio che deve essere

approvato dal coordinatore dell’indirizzo di Comunicazione sociale e dal
Decano della Facoltà.

Gli studenti dell’indirizzo di Comunicazione sociale, dovranno scrive-
re una “tesina” scientifica su un tema trattato in base ad un lavoro personale
di ricerca. La tesina di Licenza, il cui piano va presentato al Decano entro il
15 dicembre compilando l’apposito modulo da ritirare presso la segreteria
della Facoltà, va consegnata in tre copie rilegate entro il 4 aprile. Gli studen-
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ti che intendono sostenere l’esame di Licenza in ottobre, devono consegnare
la tesina entro il 1° giugno, mentre coloro che intendono sostenere l’esame di
Licenza a febbraio devono presentare la tesina entro il 3 dicembre.

III Ciclo

Solo dopo aver completato gli studi del I e II ciclo e ottenuti i ri-
spettivi gradi accademici, lo studente può presentare richiesta  di ammis-
sione al terzo ciclo. In caso di accettazione, dovrà concordare personal-
mente con il Decano il percorso da seguire. 

6. REQUISITI LINGUISTICI

Una conoscenza sufficiente della lingua italiana, tale da poter segui-
re le lezioni e partecipare alle discussioni, è una delle condizioni per l’i-
scrizione alla Facoltà. Tale conoscenza, comprovata dalla presentazione di
un attestato di frequenza di un corso di lingua italiana, sarà valutata al mo-
mento dell’iscrizione. La Facoltà si riserva il diritto di consentire o meno
l’iscrizione sulla base di questa valutazione. L’Università verifica tale cono-
scenza per mezzo di un apposito test obbligatorio nel corso della prima set-
timana di lezione.

L’italiano è la lingua d’istruzione e la lingua “franca” di professori e
studenti. Nella Facoltà, costituita da professori e studenti di diverse nazio-
nalità, si creano delle opportunità straordinarie per la discussione e per lo
scambio intellettuale; si possono costruire ponti d’amicizia e di mutua in-
tesa fra individui di diversa provenienza ed esperienza. Lo studente che sa-
prà utilizzare queste opportunità, troverà che i suoi orizzonti e la sua com-
prensione saranno divenuti più ampi ed avrà acquisito una nuova prospet-
tiva onde meglio capire le sfide con le quali la Chiesa ed il Vangelo si de-
vono confrontare nel suo paese.

7. RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI SVOLTI ALTROVE E DISPENSE

La Facoltà si riserva il diritto di riconoscere i corsi in scienze sociali
completati, con successo, in altre Università. Questo riconoscimento, però,
sarà dato soltanto dopo uno o due semestri di studi nella Facoltà.

8. ESAMI

Sono previste tre sessioni ordinarie di esami, autunnale (ottobre), in-
vernale (febbraio) ed estiva (giugno). Gli esami si svolgono in forma scrit-
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ta o mediante la presentazione di un elaborato secondo le indicazioni che
il professore titolare del corso darà agli studenti all’inizio del semestre. Per
gli esami dei corsi di Informatica e di Statistica per le Scienze Sociali è pre-
vista una prova al computer. Per l’esame di Lingua inglese II è prevista una
prova orale.

Al termine del I Ciclo è previsto un esame di Nozioni Generali. Ta-
le esame si differenzia secondo i quattro indirizzi offerti dalla Facoltà e si
basa su di un tesario che deve essere ritirato presso la segreteria della Fa-
coltà.

Al termine del II ciclo gli studenti sostengono l’esame di Licenza.
Tale esame consiste in tre parti: dissertazione, esame scritto ed esame ora-
le. Per quanto riguarda la dissertazione (o tesina) lo studente presenta un
testo su un tema trattato in modo personale nell’ambito dell’indirizzo pre-
scelto. Tale tesina verrà poi valutata dal moderatore della stessa e da un se-
condo lettore. Per quanto riguarda l’esame scritto e l’esame orale, lo stu-
dente dovrà preparare due temi: il primo inerente all’argomento della tesi-
na ed il secondo relativo alla propria area di specializzazione. I due elabo-
rati, preparati insieme a due professori, vanno consegnati al Decano nei
termini previsti al paragrafo 5 e costituiscono la base sia per la prova scrit-
ta che per quella orale. 

9. QUALIFICAZIONI E GRADI ACCADEMICI

I coefficienti per il Baccellierato sono: voto medio dei corsi del pri-
mo semestre del primo anno, 10%, voto medio dei corsi del secondo se-
mestre del primo anno, 20%, voto medio dei corsi del secondo anno, 20%,
voto della ricerca del secondo anno 20%, voto dell’esame sulle Nozioni ge-
nerali (“B”) 30%.

I coefficienti per la Licenza sono: voto  del Baccellierato, 10%, voto
medio dei cinque corsi del II ciclo, 20%, voto della tesina, 25%, voto del-
l’esame scritto, 20%, voto dell’esame orale, 25%.

coefficienti per il Dottorato sono: voto medio dei corsi, 20%, voto
medio della difesa, 10%, voto medio per la tesi, 70%.

10. STRUMENTI PER LO STUDIO

È presente nella Facoltà una sala multimediale che consente l’avvio
degli studenti all’uso del computer e all’utilizzo autonomo e responsabile
di apparecchiature per la realizzazione sia della ricerca sociologica sia di
quella economica.
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11. ALTRE INFORMAZIONI

Per gli studenti che, nell’anno accademico 2006/07, si iscrivono ad
anni successivi al primo anno del I ciclo, il sistema di adeguamento dei cre-
diti ECTS (European Credits Transfer System) indicato nel programma è,
al momento, provvisorio.

Gli studenti che, nell’anno accademico 2006/07, si iscrivono per la
prima volta alla Facoltà di Scienze Sociali seguiranno il sistema dei crediti
europei (ECTS) previsto dal processo di Bologna. Il curricolo degli studi
sarà, quindi, caratterizzato da I ciclo (3 anni), II ciclo (2 anni) e III ciclo.



II. SOMMARIO DELLE LEZIONI

PRIMO CICLO

Anno I            

Programma “A” per gli studenti che seguono gli indirizzi di Dottrina ed
Etica Sociale, Sociologia, Economia dello Sviluppo.

Primo semestre

SP1002 Principi filosofici e metodologici delle scienze sociali.1

(2c/3 ECTS) D’Ambrosio
SP1B03 Introduzione al lavoro scientifico (2c/3 ECTS) McDonald e vari
SP1004 Teoria economica  I (2c/3 ECTS) Nenna M.
SP1005 Introduzione alla sociologia (2c/3 ECTS) Jadhav
CP2005 Sociologia dei mass media (2c/3 ECTS) Sorice
SP1021 Lingua inglese, I (2c/3 ECTS) Salvi
SO2A91 Relazioni internazionali, I (2c/3 ECTS) Buonomo
SP1008 Questioni di matematica (2c/3 ECTS) Attias

(Obbligatorio per gli studenti che
intendono seguire l’indirizzo di economia).

Secondo Semestre

SP1007 Analisi demografica (2c/3 ECTS) (da nominare)
SP1010 Introduzione al pensiero sociale cristiano (2c/3 ECTS) Jadhav
SP1011 Teoria economica  II (2c/3 ECTS) Sanna
SP1015 Elementi di statistica* (3c/5 ECTS) Santini
SP1016 Tecniche delle ricerche sociali  (2c/3 ECTS) McDonald
SP1020 Informatica (4c/6 ECTS) Baiocchi
SP1022 Lingua inglese, II (2c/3 ECTS) Salvi
SO2033 Sociologia politica2 (2c/3 ECTS) Escobar
SO2128 Matematica per l’economia (2c/3 ECTS) Attias

(Obbligatorio per gli studenti che
intendono seguire l’indirizzo di economia).

1 I crediti indicati si riferiscono ai criteri di calcolo della PUG. La loro cor-
rispondenza in base al D.M. 4 agosto 2000 è di 4CDF per ogni corso.

2 Obbligatorio per gli studenti che intendono seguire l’indirizzo di Sociologia e
di Dottrina ed Etica Sociale. Gli studenti che sceglieranno l’indirizzo di Economia del-
lo Sviluppo dovranno frequentare questo corso durante il II anno.
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ANNO I 
indirizzi di Dottrina ed Etica Sociale, 
Sociologia, Economia dello Sviluppo

ORARIO

1° semestre 2° semestre

Lunedì Lunedì
III-IV CP2005 Sorice III-IV SP1007 (da nominare)

V-VI SP1020 Baiocchi
VII-VIII SP1020 Baiocchi

Martedì Martedì
V-VI SO2A91    Buonomo I-II SO2033 Escobar

III-IV SP1010 Jadhav

Mercoledì Mercoledì
I-II SP1008 Attias I-II SO2128 Attias
III-IV SP1002 D’Ambrosio III-IV SP1016 McDonald
VI-VII SP1B03 McDonald

e prof. vari

Giovedì Giovedì
II-III SP1004 Nenna M. VI-VII SP1015 Santini

VIII SP1015 Santini

Venerdì Venerdì
III-IV SP1005 Jadhav I-II SP1020 Baiocchi
V-VI SP1021 Salvi III-IV SP1020 Baiocchi

V-VI SP1022 Salvi
VII-VIII SP1011 Sanna



ANNO I

Programma “B” per gli studenti che seguono l’indirizzo di Comunicazio-
ne sociale

Primo semestre

SP1B03 Introduzione al lavoro scientifico3 (2c/3 ECTS)
McDonald e vari

SP1005 Introduzione alla sociologia (2c/3 ECTS) Jadhav
CP2002 Linguaggio ed estetica del cinema (2c/3 ECTS) Baugh
CP2003 Introduzione al linguaggio dei mass media per la fede

(2c/3 ECTS) Presern, Bumci
CP2004 Introduzione al giornalismo: Notizie, rubriche, interviste

e commento sull’attualità (2c/3 ECTS) Diez Bosch
CP2005 Sociologia dei mass media (2c/3 ECTS) Sorice

Corsi di specializzazione (per un massimo di tre).4

Secondo Semestre

SP1016 Tecniche delle ricerche sociali (2c/3 ECTS) McDonald
SP1020 Informatica (4c/6 ECTS) Baiocchi
SO2033 Sociologia politica (2c/3 ECTS) Escobar
CP2006 Semiotica ai media (2c/3 ECTS) D’Agostino
CP2B04 Teorie dell’audience (2c/3 ECTS) Sorice
CP2034 Comunicazione religiosa: elementi e natura. Approccio

interdisciplinare (2c/3 ECTS) Mazza
CT2003 Stage di almeno un mese in un’istituzione di mass media

con presentazione di un rapporto scritto. Savarimuthu

Corsi di specializzazione (per un massimo di quattro).

14 PROGRAMMA 2006-2007

3 I corsi con il codice scritto in grassetto –  di Dottrina ed Etica Sociale, Soci-
ologia, Economia dello Sviluppo – sono obbligatori per gli studenti dell’indirizzo di
Comunicazione sociale che vogliono conseguire i gradi accademici nella Facoltà di
Scienze Sociali.

4 Per la scelta di questi corsi occorre fare riferimento al Programma del CICS.
Tale scelta va discussa con il Direttore del CICS e approvata dal Decano della Facoltà.
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ANNO I 
indirizzo di Comunicazione sociale

ORARIO

1° semestre 2° semestre

Lunedì Lunedì
III-IV CP2005 Sorice V-VI SP1020 Baiocchi

VII-VIII SP1020 Baiocchi

Martedì Martedì
I-II CP2003      Presern, Bumci I-II SO2033 Escobar

CP2034 Mazza G.

Mercoledì Mercoledì
I-II CP2004 Diez Bosch I-II CP2006 D’Agostino
VI-VII SP1B03 McDonald III-IV SP1016 McDonald

e prof. vari

Giovedì Giovedì
I-II               CP2B04      Sorice

Venerdì Venerdì
III-IV SP1005 Jadhav

Attenzione: questo orario è relativo ai soli corsi prescritti. Per i corsi di spe-
cializzazione fare riferimento al Programma del CICS.



ANNO II

1. INDIRIZZO DI DOTTRINA ED ETICA SOCIALE

Primo semestre

SO2016 Sociologia della religione (2c/4 ECTS) Scarvaglieri, ofmcap
SO2A96 Il rapporto capitale-lavoro, I (2c/4 ECTS) Jelenic
SO2105 Il “genio” femminile nel magistero di Giovanni Paolo II

(2c/4 ECTS) Piazza
SO2126 L’etica e la vita in società (2c/4 ECTS) Jelenic
SO2129 Storia delle dottrine politiche (2c/4 ECTS) D’Ambrosio
SE1001 Ricerca sociologica (2c/8 ECTS) Scarvaglieri

Secondo semestre

SO2048 Sociologia della parrocchia (2c/4 ECTS) Scarvaglieri
SO2064 La responsabilità delle Chiese locali (2c/4 ECTS) Jelenic
SO2B91 Relazioni internazionali, II (2c/4 ECTS) Buonomo
SO2096  Il rapporto capitale-lavoro, II (2c/4 ECTS) Ciminello
SS2E79 Teorie della società, II (2c/4 ECTS) Ehrat
SS2077 La famiglia nell’insegnamento sociale della Chiesa (2c/4 ECTS)

Dini
SE1001 Ricerca sociologica (2c/8 ECTS) Scarvaglieri

2. INDIRIZZO DI SOCIOLOGIA

Primo semestre

SO2016 Sociologia della religione (2c/4 ECTS) Scarvaglieri, ofmcap
SO2020 Statistica (2c/4 ECTS) Nenna E.
SO2041 Sociologia dello sviluppo (2c/4 ECTS) Schneider
SO2092 Ecologia umana (2c/4 ECTS) Conversi
SO2A96 Il rapporto capitale-lavoro, I (2c/4 ECTS) Jelenic
SO2112 Statistica per le Scienze Sociali (2c/4 ECTS) Morrone
SO2126 L’etica e la vita in società (2c/4 ECTS) Jelenic
SO2129 Storia delle dottrine politiche (2c/4 ECTS) D’Ambrosio
SE1001 Ricerca sociologica (2c/8 ECTS) Scarvaglieri
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Secondo semestre

SO2059 Sociologia del lavoro (2c/4 ECTS) Pitoni
SO2B91 Relazioni internazionali, II (2c/4 ECTS) Buonomo
SO2096 Il rapporto capitale-lavoro, II (2c/4 ECTS) Ciminello
SS2E79 Teorie della società, II (2c/4 ECTS) Ehrat
SE1001 Ricerca sociologica (2c/8 ECTS) Scarvaglieri

3. INDIRIZZO DI ECONOMIA DELLO SVILUPPO

Primo semestre

SO2020 Statistica (2c/4 ECTS) Nenna E.
SO2041 Sociologia dello sviluppo (2c/4 ECTS) Schneider
SO2092 Ecologia umana (2c/4 ECTS) Conversi
SO2A96 Il rapporto capitale-lavoro, I (2c/4 ECTS) Jelenic
SO2112 Statistica per le Scienze Sociali (2c/4 ECTS) Morrone
SO2126 L’etica e la vita in società (2c/4 ECTS) Jelenic
SO2129 Storia delle dottrine politiche (2c/4 ECTS) D’Ambrosio
SE1A01 Introduzione alla ricerca economica (parte teorica) (2c/4 ECTS)

Carbonell de Masy

Secondo semestre

SO2033 Sociologia politica (2c/4 ECTS) Escobar
SO2057 Partecipazione e sviluppo rurale (2c/4 ECTS)Carbonell de Masy
SO2059 Sociologia del lavoro (2c/4 ECTS) Pitoni
SO2096 Il rapporto capitale-lavoro, II (2c/4 ECTS) Ciminello
SO2122 Introduzione alla direzione aziendale (2c/4 ECTS) Zanda
SE1A01 Introduzione alla ricerca economica (parte pratica) (2c/4 ECTS)

Piscitelli
Corsi e seminari a scelta dello studente:
SO2002 Lobbies, gruppi di pressione e controllo etico (II s)(2c/3 ECTS)

Ciminello
SO2092 Ecologia umana  (I s) (2c/3 ECTS) Conversi
SO2123 Marketing Management (II s) (2c/3 ECTS) Carbonell de Masy
SO2125 Sociologia, cooperazione e sviluppo  (I s) (2c/3 ECTS) Schneider
SS2001 Costruzioni di scenari e strumenti di gestione strategica  (I s)

(2c/3 ECTS) Cinquegrani
SS2077 La famiglia nell’insegnamento sociale della Chiesa (II s)

(2c/3 ECTS) Dini
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ANNO II 
indirizzi di Dottrina ed Etica Sociale, 
Sociologia, Economia dello Sviluppo

ORARIO

1° semestre 2° semestre

Lunedì Lunedì
I-II SS2001 Cinquegrani I-II SO2057 Carbonell 

De Masy
III-IV SO2041 Schneider III-IV SO2059 Pitoni
VI-VII SE1001 Scarvaglieri VI-VII SE1001 Scarvaglieri

Martedì Martedì
I-II SO2126 Jelenic I-II SO2033 Escobar
V-VI SO2112 Morrone SO2064 Jelenic

V-VI SO2B91 Buonomo

Mercoledì Mercoledì
I-II SE1A01 Carbonell III-IV SS2077 Dini

De Masy
III-IV SO2105 Piazza V-VI SO2048 Scarvaglieri
V-VI SO2016 Scarvaglieri VII-VIII SO2096 Ciminello

Giovedì Giovedì
III-IV SO2129 D’Ambrosio VI-VII SS2E79 Ehrat
V-VI SO2092 Conversi SE1A01 Piscitelli

Venerdì Venerdì
I-II SO2A96 Jelenic I-II SO2123 Carbonell

De Masy
III-IV SO2125 Schneider V-VI SO2122 Zanda
VI-VII SO2020 Nenna E. VII-VIII SO2002 Ciminello

Attenzione: questo orario è relativo ai soli corsi prescritti. Per i corsi di spe-
cializzazione fare riferimento al Programma del CICS.



4. INDIRIZZO DI COMUNICAZIONE SOCIALE

Primo semestre

SP1004 Teoria economica  I (2c/3 ECTS) Nenna M.
CP2007 Questioni filosofiche sulla comunicazione umana (2c/4 ECTS)

Ehrat
TO1032 Riflessione teologica sul cinema, 3: il discorso morale nei film

di Kieslowski (2c/4 ECTS) Baugh

Corsi di specializzazione (per un massimo di tre).

Secondo semestre

SP1010 Introduzione al pensiero sociale cristiano (2c/3 ECTS) Jadhav
SP1011 Teoria economica,  II (2c/3 ECTS) Sanna
SP1015 Elementi di statistica*5 (3c/5 ECTS) Santini
CP2009 L’etica sociale della comunicazione pubblica (2c/4 ECTS)

Srampickal
CP2B04 Teorie dell’audience (2c/4 ECTS) Sorice

Corsi di specializzazione (per un massimo di tre).
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ORARIO

1° semestre 2° semestre

Lunedì Lunedì
III-IV CP2005 Sorice

Martedì Martedì
VI-VII TO1032 Baugh III-IV SP1010 Jadhav
VIII TO1032 Baugh

Mercoledì Mercoledì

Giovedì Giovedì
I-II CP2007 Ehrat I-II CP2B04 Sorice
II-III SP1004 Nenna M. VI-VII SP1015 Santini

VIII SP1015 Santini

Venerdì Venerdì
III-IV CP2009 Srampickal
VII-VIII SP1011 Sanna



SECONDO CICLO

Anno I

1. INDIRIZZO DI DOTTRINA ED ETICA SOCIALE

Primo semestre

SO2A96 Il rapporto capitale-lavoro, I (2c/4 ECTS) Jelenic
SO2105 Il “genio” femminile nel magistero di Giovanni Paolo II

(2c/4 ECTS) Piazza
SO2129 Storia delle dottrine politiche (2c/4 ECTS) D’Ambrosio
SO2130 L’etica cristiana, gli insegnamenti sociali della Chiesa e

l’ordine internazionale (2c/4 ECTS) Araujo

Secondo semestre

SO2048 Sociologia della parrocchia (2c/4 ECTS) Scarvaglieri
SO2064 La responsabilità delle Chiese locali (2c/4 ECTS) Jelenic
SO2B91 Relazioni internazionali, II (2c/4 ECTS) Buonomo
SO2096 Il rapporto capitale-lavoro, II (2c/4 ECTS) Ciminello
SS2077 La famiglia nell’insegnamento sociale della Chiesa  (2c/4 ECTS)

Dini

2. INDIRIZZO DI SOCIOLOGIA

Primo semestre

SO2041 Sociologia dello sviluppo (2c/4 ECTS) Schneider
SO2092 Ecologia umana (2c/4 ECTS) Conversi
SO2129 Storia delle dottrine politiche (2c/4 ECTS) D’Ambrosio
SO2A96 Il rapporto capitale-lavoro, I (2c/4 ECTS) Jelenic

Secondo semestre

SO2059 Sociologia del lavoro (2c/4 ECTS) Pitoni
SO2B91 Relazioni internazionali, II (2c/4 ECTS) Buonomo
SO2096 Il rapporto capitale-lavoro, II (2c/4 ECTS) Ciminello
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3. INDIRIZZO DI ECONOMIA DELLO SVILUPPO

Primo semestre

SO2023 Economia dello sviluppo, II (2c/4 ECTS) Maniaci
SO2041 Sociologia dello sviluppo (2c/4 ECTS) Schneider
SO2092 Ecologia umana (2c/4 ECTS) Conversi
SO2129 Storia delle dottrine politiche (2c/4 ECTS) D’Ambrosio
SO2A96 Il rapporto capitale-lavoro, I (2c/4 ECTS) Jelenic

Secondo semestre

SO2057 Partecipazione e sviluppo rurale (2c/4 ECTS) Carbonell de Masy
SO2059 Sociologia del lavoro (2c/4 ECTS) Pitoni
SO2096 Il rapporto capitale-lavoro, II (2c/4 ECTS) Ciminello
SO2122 Introduzione alla direzione aziendale (2c/4 ECTS) Zanda
SO2123 Marketing Management (2c/4 ECTS) Carbonell de Masy
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ORARIO

indirizzi di Dottrina ed Etica Sociale, 
Sociologia, Economia dello Sviluppo

1° semestre 2° semestre

Lunedì Lunedì
III-IV SO2041 Schneider I-II SO2057 Carbonell 

De Masy
III-IV SO2059 Pitoni

Martedì Martedì
III-IV SO2130 Araujo V-VI SO2B91 Buonomo

Mercoledì Mercoledì
III-IV SO2105 Piazza III-IV SS2077 Dini

V-VI SO2048 Scarvaglieri
VII-VIII SO2096 Ciminello

Giovedì Giovedì
I-II SO2023 Maniaci
III-IV SO2129 D’Ambrosio
V-VI SO2092 Conversi

Venerdì Venerdì
I-II SO2A96 Jelenic I-II SO2123 Carbonell 

De Masy
V-VI SO2122 Zanda



4. INDIRIZZO DI COMUNICAZIONE SOCIALE

Primo semestre

SP1002 Principi filosofici e metodologici delle Scienze Sociali
(2c/3 ECTS) D’Ambrosio

SO2A91 Relazioni internazionali, I (2c/3 ECTS) Buonomo
CS2A07 Teologia e comunicazione (2c/4 ECTS) Mazza/Srampickal/

Savarimuthu
TO1032 Riflessione teologica sul cinema, 3: il discorso morale nei film

di Kieslowski (2c/4 ECTS) Baugh

Corsi di specializzazione (per un massimo di tre).

Secondo semestre

SP1007 Analisi demografica (2c/3 ECTS) (da nominare)
CS2C07 Pianificazione della comunicazione  pastorale nella Chiesa

locale (2c/4 ECTS) Mazza/Srampickal/Savarimuthu

(Il corso CS2A07 è propedeutico al corso CS2C07).

Corsi di specializzazione (per un massimo di tre).

SE2000  Tesina
SE2001  Esame scritto di Licenza
SE2002  Esame orale di Licenza: esame finale di analisi, teorie e produzione.
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ORARIO

1° semestre 2° semestre

Lunedì Lunedì
III-IV SP1007 (da nominare)

Martedì Martedì
V-VI SO2A91 Buonomo
VI-VII TO1032 Baugh
VIII TO1032 Baugh

Mercoledì Mercoledì
III-IV SP1002 D’Ambrosio VI-VII CS2C07 Mazza/

Srampickal/
Savarimuthu

VI-VII CS2C07 Mazza/Srampickal/
Savarimuthu

Giovedì Giovedì

Venerdì Venerdì



TERZO CICLO

Dottorato

Durante il primo anno del terzo ciclo i candidati al Dottorato devo-
no frequentare i corsi e i seminari indicati dal Decano della Facoltà e dal
Direttore del CICS (per i candidati dell’indirizzo di Comunicazione socia-
le). Sono, inoltre, offerti alcuni seminari opzionali di preparazione meto-
dologica (o di specializzazione).

SS2069  Teorie sociali e metodi di ricerca socio-culturale I (1° s)
McDonald, Srampickal e 

Professori invitati
SS2070  Teorie sociali e metodi di ricerca socio-culturale II (2° s)

McDonald, Srampickal 
e Professori invitati

SO2002  Lobbies, gruppi di pressione e controllo etico (2° s)
Ciminello 

________________________________

Cattedre fondate e corsi sostenuti:

Archbishop Rembert G. Weakland, O.S.B. Chair
In the Social Teaching of the Church

Founders:
ERICA JOHN

and THE ARCHDIOCESE OF MILWAUKEE SUPPORTING (AMS)
FUND

Holder of the Chair:
prof. Josip Jelenic, S.J.

SO2064 La responsabilità delle Chiese locali  (2° s) Araujo
SO2105 Il “genio” femminile nel magistero di Giovanni Paolo II, (1° s)

Piazza
SS2077 La famiglia nell’insegnamento sociale della Chiesa (2° s) Dini
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Seminario Giuseppe Vedovato
sull’Etica nelle Relazioni Internazionali

Fondatore:
Sen. prof. GIUSEPPE VEDOVATO

SO2130 L’etica cristiana, gli insegnamenti sociali della Chiesa e
l’ordine internazionale (1° s) Araujo

SO2002 Lobbies, gruppi di pressione e controllo etico (1° s) Ciminello
SO2B91 Relazioni internazionali, II (2° s) Buonomo

The William E. Simon Chair in Christianity and Free Economy

Founder:
Mr. WILLIAM E. SIMON

Holder of the Chair:
P. Robert J. Araujo, S.J.

SP1004 Teoria economica I (1° s) Nenna M.
SO2A96 Il rapporto capitale-lavoro I (1° s) Jelenic
SE1A01 Ricerca economica (teoria) (1° s) Carbonell de Masy
SP1011 Teoria economica II (2° s) Sanna
SO2096 Il rapporto capitale-lavoro II (2° s) Ciminello
SE1A01 Ricerca economica II (pratica) (2° s) Piscitelli
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III. DESCRIZIONE DEI CORSI E DEI SEMINARI

(Programma “A”)

SP1002 Principi filosofici e metodologici delle scienze sociali

Il corso si pone come momento introduttivo all’itinerario accademi-
co seguente. In particolare si approfondiscono alcuni presupposti filosofi-
ci dell’oggetto sociale e si richiama una visione della persona umana e del-
la comunità politica quali fondamenti delle diverse scienze sociali. Una par-
ticolare attenzione è riservata alla vita delle istituzioni e al loro modo di in-
tegrare i concetti fondamentali della filosofia politica.

Rev. Rocco D’Ambrosio

SP1B03 Introduzione al lavoro scientifico

1. Nozioni generali riguardanti la documentazione scientifica. I do-
cumenti scientifici: cosa sono, chi li rende fruibili, come è possibile la loro
fruizione. – 2. Scienze sociali e scienze della comunicazione: offerta e do-
manda in materia di informazione scientifica. – 3. La Biblioteca della PUG.
– 4. L’informazione elettronica: basi di dati in linea e cd rom. – 5. L’infor-
mazione in Internet. Il catalogo elettronico della biblioteca della PUG. – 6.
Processo di ricerca d’informazioni: passi metodologici. – 7. Criteri di valu-
tazione di fonti e servizi informativi tradizionali ed elettronici. – 8. Linee
guida e norme per la redazione di una memoria scritta. – 9. Linee guida per
la redazione di citazioni bibliografiche, di vari tipi di note (endnote, foot-
note...).

P. Daniel McDonald e Professori vari

SP1004 Teoria economica  I

1. Introduzione all’economia. Macro e microeconomia. Economia
di mercato, pianificata e mista. – 2. La domanda, l’offerta e il mercato. – 3.
La domanda, l’elasticità e gli aggiustamenti alle variazioni del prezzo e del



reddito e ai prezzi dei beni correlati. Teoria della domanda. – 4. L’offerta.
Organizzazione e comportamenti delle imprese. – 5. Produzioni e costi, de-
cisioni produttive dell’impresa, nel breve e nel lungo periodo, le economie
e diseconomie di scala. Teoria della produzione. – 6. Forme di mercato e
offerta in concorrenza perfetta. – 7. La concorrenza imperfetta. Monopo-
lio. – 8. Oligopolio e concorrenza monopolistica. – 9. Il ruolo dello Stato
nell’economia. – 10. La regolamentazione dell’attività economica; la legi-
slazione antitrust.

Dott.ssa Manuela Nenna

SP1005 Introduzione alla sociologia generale

Questo corso è ideato per introdurre gli studenti alle prospettive so-
ciologiche della vita sociale. Esaminerà in maniera selettiva le radici illumi-
niste della disciplina, concentrandosi sui padri del pensiero sociologico:
Comte, Durkheim, M. Weber, Marx, etc. come sfondo per capire come la
disciplina è stata modellata nel tempo e le sue attuali elaborazioni nella cul-
tura contemporanea. I temi che saranno esaminati in questo corso inclu-
dono: teoria sociologica, comportamento deviante, ineguaglianze sociali, le
cinque istituzioni classiche (famiglia, istruzione, governo, religione ed eco-
nomia) e i movimenti sociali.

P. Joseph Jadhav

SP1007 Analisi demografica

1. Sulla demografia. – 2. La fonte dei dati demografici. – 3. La di-
stribuzione della popolazione mondiale. – 4. La dinamica temporale della
popolazione. – 5. La struttura interna della popolazione. – 6- Il movimen-
to naturale della popolazione: natalità, mortalità e nuzialità. – 7. La transi-
zione demografica. – 8. I fenomeni migratori. – 9. Questioni aperte: a) po-
polazione, risorse e sviluppo umano; b) etica e popolazione.

da nominare
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SP1008 Questioni di matematica  I

1. Elementi di insiemistica: simbolo di appartenenza, di inclusione e
di uguaglianza, insiemi, sottoinsiemi, insieme universale, insieme vuoto, in-
sieme delle parti, operazioni insiemistiche: unione, intersezione, differenza.

2. Richiami di algebra elementare: polinomi di primo e secondo gra-
do e di grado superiore, equazioni di primo e secondo grado, disequazioni
razionali intere e fratte di primo e secondo grado, risoluzione grafica e di-
sequazioni, logaritmi ed esponenziali, geometria analitica.

3. Insiemi numerici: numeri naturali, interi, razionali, reali, corri-
spondenza fra numeri reali e i punti di una retta orientata, intervallo e in-
torno, insiemi finiti ed infiniti, limitati ed illimitati, estremo inferiore e su-
periore.

4. Successioni di numeri reali: generalità, verifica e calcolo.
5. Cenni di matematica finanziaria classica: interesse e montante,

sconto e valore attuale, principali regimi finanziari, scindibilità.

Dott.ssa Anna Attias

SP1010 Introduzione al pensiero sociale cristiano

Il corso offre un’iniziazione allo studio sistematico delle conseguen-
ze pratiche della sequela di Cristo nel comportamento sociale, con specia-
le attenzione al campo dei rapporti economico-sociali. Si usa come fonte
principale l’insegnamento sociale della Chiesa, del quale si dà una giustifi-
cazione teologica, una considerazione metodologica ed un’esposizione dei
punti fondamentali.

Gli studenti dovranno leggere ed analizzare i principali documenti
del magistero sociale della Chiesa.

P. Joseph Jadhav

SP1011 Teoria economica  II

Le componenti della domanda aggregata; l’uguaglianza, risparmio –
investimenti e i suoi significati; funzione della domanda aggregata; produ-
zione di equilibrio e piena occupazione; il moltiplicatore. La moneta e le
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sue funzioni; base monetaria; moneta e quasi-moneta; domanda e offerta di
moneta; tassi di interesse. La Banca centrale e l’offerta di moneta; le ban-
che di credito ordinario; sistemi monetari; gli strumenti della politica mo-
netaria. Lo Stato e la domanda aggregata; le imposte e i trasferimenti; mol-
tiplicatore del bilancio in pareggio; la politica fiscale attiva e gli stabilizza-
tori automatici. L’equilibrio macroeconomico; equilibrio dei prezzi e della
produzione nel breve periodo; politica monetaria e politica fiscale. La di-
soccupazione; leggi di Okun; tasso naturale di disoccupazione; le misure
per ridurre la disoccupazione. Curva di Philips; influenza delle aspettative
sull’inflazione e comportamento delle istituzioni; crescita monetaria e in-
flazione; velocità di circolazione della moneta; l’inflazione e le politiche fi-
scali. La crescita economica. Cenni di ciclo economico.

Prof. Francesco Sanna

SP1015 Elementi di statistica

Individuazione e osservazione del collettivo. – Distribuzione di fre-
quenza e di quantità. – Sintesi di distribuzione semplici e doppie. – Numeri
indici. – Analisi della dipendenza e della correlazione. – Regressione sem-
plice.

Prof.ssa Isabella Santini

SP1016 Tecniche di ricerche sociali

Il corso avrà come oggetto l’esame e lo studio del ruolo della ricer-
ca nelle scienze sociali. Questo esame si occuperà di introdurre e analizza-
re i principali passaggi di un progetto di ricerca: l’ideazione e la realizza-
zione di progetti di ricerca multipla usando il metodo di esame, osserva-
zione, interviste, la ricerca valutativa e l’investigazione delle relazioni esi-
stenti tra ricerca e teoria scientifica e sociale e la sua applicazione pratica.

Il corso sarà impostato su tematiche specifiche, che forniranno la ba-
se per tutte le esercitazioni del corso (sia individuali che di gruppi).

P. Daniel McDonald
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SP1020 Informatica

Obiettivo del corso è far acquisire allo studente i concetti fonda-
mentali dell’informatica e del funzionamento del computer e contempora-
neamente sviluppare le capacità di utilizzo dei principali strumenti softwa-
re di produttività individuale. A questo scopo vengono presentati gli spet-
ti basilari dell’elaborazione dell’informazione e le tecniche relative all’uso
dei più diffusi software di gestione file, videoscrittura e calcolo.

Il corso è condotto con l’ausilio degli strumenti disponibili nel la-
boratorio multimediale della Facoltà. Al termine del corso lo studente do-
vrà avere acquisito tecniche e strumenti metodologici sufficienti ad utiliz-
zare il computer in autonomia.

Argomenti trattati: 1. Concetti generali, HW e SW. – 2. Gestione
dei file. – Reti di computer. – 4. Internet e posta elettronica. –  5. Video-
scrittura. – 6. Fogli elettronici. – 7. Presentazioni multimediali. – 8. Data-
base.

La verifica del profitto viene effettuata attraverso lo svolgimento di
prove pratiche e test con domande a risposta multipla.

Dott. Francesco Baiocchi

SP1021  Lingua inglese  I   -   SP1022     Lingua inglese  II

Il corso svolto nel primo semestre è dedicato alla revisione sistema-
tica delle strutture morfosintattiche e morfopragmatiche della lingua in-
glese, con l’obiettivo di ampliare le abilità di comprensione orale e scritta.

Nel secondo semestre il corso intende sviluppare le competenze di
produzione linguistica, scritte e orali, nell’ambito di contenuti specifici,
connessi alle discipline accademiche delle scienze sociali. Gli argomenti
proposti tendono migliorare le competenze comunicative in situazioni di
rilevanza culturale a livello internazionale.

Dott.ssa Rita Salvi

CP2005 Sociologia dei mass media

A partire da un’introduzione generale sui concetti e le definizioni
della comunicazione, anche in rapporto alla loro evoluzione nella società di
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massa, il corso intende presentare le principali tradizioni di studio sui me-
dia: dalla sociologia funzionalista della comunicazione all’analisi critica, dai
cultural studies all’analisi sulla cultura popolare. Nel corso, inoltre, saran-
no affrontate le diverse problematiche relative al rapporto fra media, glo-
balizzazione e negoziazione culturale. Una particolare attenzione verrà pre-
stata allo sviluppo delle teorie degli effetti dei media e il loro rapporto con
gli audience studies.

Prof. Michele Sorice

SO2002  Lobbies, gruppi di pressione e controllo etico

1. Definizione e quadro di riferimento. - Nascita ed evoluzione del-
le lobbies. - Il movente della segretezza. - Gli obiettivi estrinseci e gli obiet-
tivi intrinseci. – 2. Organizzazione dei gruppi di potere. - Modelli masso-
nici. - Modelli confessionali. - Modelli economici. – 3. Intrecci politici e
supporti tecnici. - Finalità economiche. - Finalità di potere. - Strutture di
peccato. – 4. Poteri occulti. - Strategie di intelligence. - Strategie di espan-
sione. - Strategie di distrazione. - Finanziamento delle strategie. – 5. Etica
della pressione politica. - Compromessi  e bene comune. - Scelta di posi-
zione. - Metodi decisionali. - Metodi di pressione responsabili.

Dott. Paolo Conversi

SO2016 Sociologia della religione

1. Giustificazione epistemologica e impostazione dell’approccio so-
ciologico. – 2. Lo sviluppo della sociologia della religione: principali auto-
ri e rispettivi apporti teorici e metodologici.  – 3. La religione come feno-
meno multidimensionale; impostazione del problema ed esposizione delle
principali dimensioni. – 4. Genesi e sviluppo delle religioni. Il processo d’i-
stituzionalizzazione: fattori e fasi principali, valutazione critica. – 5. La re-
ligione come sistema di significato. Il problema dell’inculturazione della
religione e le motivazioni socio-religiose. – 6. Le collettività religiose: genesi
e sviluppo della tipologia chiesa-setta, descrizione critica dei vari tipi ed
implicazioni nel contesto attuale. – 7. L’atteggiamento d’appartenenza alla
religione: componenti strutturali, genesi e formazione, dinamica e tipolo-
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gia. – 8. L’interrelazione tra la religione e il contesto socioculturale: moda-
lità, costanza e reciprocità dell’influenza. – 9. La religiosità popolare: por-
tata, significato e tipologia, censimento delle principali manifestazioni. 10
Le trasformazioni della religione nel contesto della globalizzazione: princi-
pali tendenze e teorie correnti.

P. Giuseppe Scarvaglieri, ofmcap

SO2020  Statistica

Cenni di teoria dei campioni. – Nozioni di calcolo delle probabilità.
– Introduzione alla statistica induttiva. – Il metodo della verifica delle ipo-
tesi. – La teoria della stima. – Test statistici (parametrici e non parametri-
ci). – Stime e intervalli di confidenza. – Tipi di campionamento e numero-
sità del campione.

Prof. Enrico Nenna

SO2023  Economia dello sviluppo, II

Questo corso pone l’accento sui fondamenti delle analisi dello svi-
luppo politico-economico nel contesto dell’economia internazionale, delle
teorie e delle politiche riguardanti la bilancia dei pagamenti, della deter-
minazione del tasso di cambio, del debito estero, della integrazione econo-
mica regionale, degli investimenti dall’estero, del ruolo delle corporazioni
transnazionali e statali e della pianificazione.

Dott. Luca Maniaci

SO2033  Sociologia politica

Sociologia e politica (contesti). – I grandi temi della sociologia poli-
tica: bene comune, sviluppo, senso della storia, potere, conflitto, cambia-
mento, pace. – I grandi Autori della sociologia politica. – Relazioni e diffe-
renze fra sociologia politica, economica politica e filosofia politica. – So-
ciologia politica e globalizzazione.

Dott. Guillermo L. Escobar
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SO2041  Sociologia dello sviluppo

1. Il concetto di sociologia dello sviluppo. Origine e problematica. –
2. Il processo dello sviluppo tecnologico-economico. – 3. Cenni sulle so-
cietà preindustriali. – 4.  Modelli storici di sviluppo. – 5. Tipologia dello
sviluppo. – 6. Sviluppo come cambiamento sociale globale. – 7. Natura del
sottosviluppo e processi attuali di sviluppo. – 8. Verso una teoria sociolo-
gica dello sviluppo. – 9. Prospettive dello sviluppo.

P. Odelso Schneider

SO2048  Sociologia della parrocchia

1. Significato scientifico di sociologia della parrocchia: puntualizza-
zioni preliminari contenutistiche e metodologiche. – 2. Lo sviluppo dello
studio sociologico della parrocchia: autori principali e contributi più rile-
vanti. – 3. La concezione multidimensionale: la strutturazione interna, la
relazionalità ambientale. – 4. La tipologia sociologica: esigenze di classifi-
cazione, le tipologie parziali, proposta di tipologia integrata. – 5. La fun-
zione di socializzazione: il significato e la portata, i meccanismi  e le risor-
se, gli agenti del processo e le fasi. – 6. La funzione di comunicazione: il
processo nella sua globalità, le variabili personali, circostanziali, strumen-
tali  dell’annuncio. – 7. La funzione di organizzazione: la forma della lea-
dership, competenze direttive, mansioni esistenziali. – 8. L’individuo e la
parrocchia: l’atteggiamento di appartenenza e la sua formazione, la tipolo-
gia fondamentale. – 9. I modelli globali di azione pastorale: concetto, con-
figurazione dei modelli; osservazioni critiche. – 10. Attualità e trasforma-
zione della parrocchia: aspetti della crisi attuale, istanze di rinnovamento,
reimpostazione della pastorale, prospettive di attuazione.

P. Giuseppe Scarvaglieri, ofmcap

SO2057  Partecipazione e sviluppo rurale

1. Diverse impostazioni dello sviluppo rurale – 2. Organizzazione
dello spazio geografico allo scopo di creare impiego e di diversificare l’e-
conomia agricola – 3. Condizioni favorevoli allo sviluppo delle comunità
rurali. – 4. Condizioni di viabilità di organizzazioni orientate e controllate
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dai contadini stessi: economiche, tecniche, socio culturali, ecc. Diversi tipi
di organizzazione. – 5. Alternative per la loro promozione diretta e indi-
retta. – 6. Esperienze di diversi tipi di cooperative e comunità. Le relazio-
ni fra capitali e lavoro all’interno della propria organizzazione. Prospettive
di integrazione di base e nelle organizzazioni successive, ecc.. – 7. Revisio-
ne periodica dell’organizzazione: controllo indipendente e assistenza tec-
nica a servizio degli stessi utenti dell’organizzazione. 

P. Rafael Carbonell de Masy  

SO2059  Elementi di sociologia del lavoro

1. Le nuove fenomenologie del lavoro come chiave di lettura del
cambiamento socio-economico in atto – 2. La società post-industriale ed i
processi di globalizzazione: mappa concettuale e paradigmi interpretativi –
3. L’innovazione dei processi di apprendimento nella Società della cono-
scenza: le competenze come risorsa strategica per la crescita economica e la
coesione sociale – 4. La centralità del soggetto e delle reti (sociali, econo-
miche, culturali, istituzionali) per l’innovazione dei sistemi professionali e
lo sviluppo delle organizzazioni – 5. Le antinomie delle politiche del lavo-
ro nelle società complesse: perseguimento della competitività economica e
dello sviluppo occupazionale; aumento della flessibilità del lavoro e man-
tenimento dei sistemi garanzia e tutela sociale; inseguimento dell’eccellen-
za professionale e promozione dell’inclusione sociale – 6. Potenzialità e co-
sti sociali conseguenti all’affermazione dell’economia del sapere. Verso un
ridisegno della stratificazione sociale: le nuove forme di della marginalità e
dell’esclusione e l’azione sociale possibile.

Dott.ssa Isabella Pitoni  

SO2064 La responsabilità delle Chiese locali nell’insegnamento sociale
della Chiesa

A partire dai lineamenti offerti da Paolo VI, si incoraggiano le
Chiese locali a discernere i segni dei tempi concretizzando i grandi princi-
pi dell’insegnamento sociale della Chiesa entro il proprio contesto storico.
Nel corso si studieranno alcuni casi significativi.

P. Josip Jelenic
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SO2A91  Relazioni internazionali,  I

1. La comunità internazionale. Elementi di base. Evoluzione storica.
Assetto attuale. Prospettive e mutamenti in corso. – 2. I “protagonisti” del-
la vita internazionale. Stati. Organizzazioni internazionali intergovernati-
ve. I “nuovi” soggetti: i Popoli, le ONG. L’azione internazionale della San-
ta Sede. – 3. Il diritto internazionale. Natura dell’ordinamento internazio-
nale. Principi fondamentali del diritto internazionale. Rapporti tra diritto
internazionale e diritto interno. – 4. Funzionamento dell’ordinamento in-
ternazionale. Elaborazione, attuazione, accertamento del diritto. Regola-
mentazione delle situazioni. Soluzioni delle controversie. – 5. L’organizza-
zione internazionale e la cooperazione internazionale. Processo di istituzio-
nalizzazione: profilo tecnico e profilo politico. L’ONU e il suo sistema. Le
Organizzazioni regionali e di gruppo. Modelli di sviluppo. Diritto interna-
zionale della cooperazione. – 6. Dal diritto internazionale della cooperazio-
ne al diritto internazionale della solidarietà. Diritto allo sviluppo e diritto
dello sviluppo. I nuovi principi del diritto internazionale. Il patrimonio co-
mune dell’umanità. L’interesse generale dell’umanità.

Prof. Vincenzo Buonomo

SO2B91  Relazioni Internazionali, II 

1.La tutela internazionale dei diritti umani dalla Dichiarazione Uni-
versale ai nostri giorni: obiettivi, ostacoli, regole e strutture. – 2. Universa-
lità e particolarismi: gli strumenti di tutela a livello regionale e per aree geo-
politiche. – 3. I criteri di interpretazione: interdipendenza, indivisibilità e
non selettività dei diritti umani. – 4. Questioni scelte: autodeterminazione;
diritti dei popoli e delle minoranze; diritto alla libertà di religione e sua dif-
ferenza con la tolleranza. – 5. Il principio di non discriminazione nei siste-
mi di tutela dei diritti umani. – 6. Gli organi di controllo e giudicanti: crite-
ri di interpretazione e prassi.

Prof. Vincenzo Buonomo 
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S02092 Ecologia umana 

Il corso ha lo scopo di approfondire la materia dell’ecologia umana,
la quale chiama in causa la quadruplice responsabilità dell’essere umano
verso se stesso, il prossimo, il creato ed il Creatore: – 1. Distinzione tra eco-
logia ed ecologia umana, sue caratteristiche. Non solo ecologia come scien-
za dell’«oikos», ma ecologia umana come concetto globale, operazionale e
previsionale: un approccio basato sulle interazioni tra ambiente naturale,
popolazione umana, tecnologia/economia ed organizzazione sociale. – 2. I
principi etici, la Dottrina Sociale della Chiesa e l’ecologia umana. – 3. Evo-
luzione del concetto di sviluppo e sua connessione con l’ecologia umana. Il
ruolo delle Nazioni Unite e di alcuni organismi intergovernativi e non go-
vernativi. – 4. L’ambiente naturale, le risorse agricole, energetiche e natu-
rali, il clima e la risorsa acqua. – 5. La popolazione umana, il processo di ur-
banizzazione, le grandi migrazioni. – 6. Tecnologia ed economia, le tecno-
logie della comunicazione e le biotecnologie. – 7. L’organizzazione  sociale
e l’ambiente. 8. Educazione ambientale nei suoi diversi aspetti.

Dott. Paolo Conversi

SO2096  Il rapporto capitale-lavoro nella Dottrina Sociale della Chiesa,
II – Aspetti socio-economici

1. Presupposti della competenza della Chiesa a pronunciarsi sugli
aspetti socio-culturali, politici ed economici. – 2. Centro della DSC: la per-
sona solidale. – 3. Il lavoro umano: le grandi trasformazioni del nostro tem-
po e la dimensione soggettiva del lavoro politica-economica-spirituale. – 4.
Proprietà e diritto al lavoro: fonti. – 5. Lavoro e capitale: il conflitto socia-
le nella globalizzazione. – 6. Economia-Finanza-Impresa e DSC: problemi
etici. – 7. Compito della teologia nella elaborazione dell’insegnamento so-
ciale della Chiesa.

Metodologia: Schema fondazionale di B.J. Lonergan. Argomenti in-
quadrati secondo la seguente scheda: a) Nozione; b) Concetti e strutture;
c) Scuole, teorie e rappresentanti; d) Istanze umane e istanze economico-fi-
nanziarie a confronto; e) Contrasti e consonanze tra Economia e DCS; f)
L’etica e le novità del pensiero sociale. Analisi delle strutture di un codice
di comportamento e di un contratto di lavoro.

Dott. Romeo Ciminello
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SO2A96  Il rapporto capitale-lavoro nella Dottrina Sociale della Chiesa, I
– Aspetti teologici

1. Evoluzione storica della DSC: dalla RN alla CA. Ermeneutica e
Statuto della DSC. Legittimazione della Chiesa a parlare di aspetti socio-
politico-economici.

2. Formazione del modello etico-teologico della DSC: il fatto teolo-
gico ecclesiale della DSC. Il Soggetto ecclesiale ed il Messaggio Evangelico
della DSC.

3. Etica economica nell’insegnamento sociale della Chiesa: visione
teologica di Giovanni Paolo II delle attività economico-sociali. Sistemi eco-
nomici: modelli e caratteristiche principali. Affinità e divergenze con i prin-
cipi dell’individualismo liberista e collettivismo diretto. Teologia del capi-
talismo. Virtù sociali in materia economica. “Economia di comunione”.

4. Proprietà e lavoro: strumenti di autorealizzazione dell’uomo: pro-
prietà privata (lo sguardo storico); DSC sulla proprietà privata. Lavoro co-
me azione umana: prospettive bibliche, storiche…. Concetto moderno e
problematiche attuali di lavoro. Lavoro secondo LE e SRS.

5. Capitale: mezzo necessario dell’attività umana: rapporto tra capi-
tale e lavoro nel pensiero moderno. Funzioni di capitale. Capitale e lavoro
come mezzi produzione. Capitale e ordine sociale. Concezione di capitale
nella DSC.

P. Josip Jelenic

SO2105  Il «genio femminile» nel magistero di Giovanni Paolo II e le
sue implicazioni socio-culturali 

«I gravi problemi sul tappeto vedranno, nella politica del futuro,
sempre maggiormente coinvolta la donna: tempo libero, qualità della vita,
migrazioni, servizi sociali, eutanasia, droga, sanità e assistenza, ecologia,
ecc. Per tutti questi campi, una maggiore presenza sociale della donna si ri-
leverà preziosa, perché contribuirà a far esplodere le contraddizioni di una
società organizzata su puri criteri di efficienza e produttività e costringerà
a riformulare i sistemi a tutto vantaggio dei processi di umanizzazione che
delineano la “civiltà dell’amore”», (G.P.II, Alle donne, n. 4).

A partire dal ciclo di discorsi tenuti alle udienze generali dal Papa
Giovanni Paolo II, iniziati il 5 dicembre 1979, (Matrimonio e famiglia, Ge-
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nesi cc.1-3), fino alla lettera alle donne del 29 giugno 1995 e con particola-
re riferimento alla lettera apostolica  Mulieris Dignitatem (15 agosto 1988)
e al messaggio Donne e pace (1 gennaio 1995), il corso intende esplorare il
contributo che può essere offerto dal “genio femminile” per ripensare e
reimpostare i modelli di sviluppo umano e sociale a favore «dei processi di
umanizzazione che delineano a “civiltà dell’amore”».  

Il corso intende anche dare risalto al Magistero di Benedetto XVI,
con particolare riferimento alla Lettera sulla collaborazione dell’uomo e del-
la donna nella Chiesa e nel mondo del 31 maggio 2004.

Rev.da Maria Grazia Piazza, scm

SO2112 Statistica per le scienze sociali

Il corso affronta, da un punto di vista applicativo, i principali meto-
di di analisi statistica dei dati nelle scienze sociali. Partendo dal processo di
costruzione di un file dati si tratteranno le principali tecniche di analisi de-
scrittiva delle variabili e di rappresentazione grafica delle distribuzioni di
frequenza. L’analisi dei dati categoriali sarà affrontata con particolare at-
tenzione all’analisi delle tavole di contingenza bivariate e al test del chi-
quadro. Il corso tratterà inoltre la regressione e correlazione bivariata me-
diante i diagrammi di dispersione e le rette di regressione.

Per le applicazioni pratiche si utilizzerà il pacchetto di analisi stati-
stica SPSS Windows.

Dott. Adolfo Morrone

SO2122  Introduzione alla direzione aziendale

1. L’azienda: sistema economico-sociale che produce utilità.- 2. Il
processo organizzativo: determinazione dei ruoli e delle linee di influenza.
– 3. Il patrimonio sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo. – 4. La gestio-
ne e i suoi aspetti. – 5. La determinazione del reddito d’esercizio e del ca-
pitale di funzionamento. – 6. L’azienda di erogazione: obiettivi e gestione.
– 7. L’impresa: obiettivi e gestione. – 8. L’equilibrio economico dell’eserci-
zio e la sopravvivenza dell’azienda. – 9. Il soggetto giuridico: persona fisi-
ca e persona giuridica. – 10. Il soggetto economico. – 11. Le strutture de-
cisionali dell’azienda: strutture burocratiche e strutture pluralistiche orga-
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nicamente integrate. – 12. Cause di scoordinamento del sistema aziendale
e provvedimenti adottati dal management per contrastare tale fenomeno. –
13. Modelli di direzione tradizionali basati sull’autorità e sul controllo
esterno del comportamento umano. – 14. Verso nuovi modelli di direzione
fondati sulla partecipazione. – 15. La direzione partecipativa per obiettivi
(DPO).

Prof. Gianfranco Zanda

SO2123  Marketing Management

1. La comprensione del processo di marketing management. –  2. La
pianificazione strategica dell’impresa orientata al mercato. – 3. Il processo di
marketing e la sua pianificazione. –  4. Il sistema informativo e le ricerche di
marketing. – 6. Il comportamento d’acquisto del consumatore. – 7. Il com-
portamento d’acquisto delle organizzazioni. – 8. L’analisi della concorrenza.
– 9. La misurazione  e la previsione della domanda. – 10. La segmentazione
e la definizione dei mercati obiettivo. – 11. Le strategie di differenziazione e
posizionamento. – 12. Lo sviluppo dei nuovi prodotti. – 13. Il modello del
ciclo di vita del prodotto. – 14. Le strategie di marketing delle imprese  lea-
der, sfidanti, imitatrici e di nicchia. – 15. Le strategie di marketing per il mer-
cato globale. – 16. Le decisioni relative al prodotto, alla marca, alla confe-
zione. – 17. Le decisioni relative ai servizi. – 18. Le decisioni relative ai prez-
zi. – 19. Le decisioni relative ai canali di marketing. – 20. Il sistema della di-
stribuzione commerciale e fisica. – 21. Le decisioni relative alla comunica-
zione e alla promozione commerciale. – 22. Le decisioni relative alla pubbli-
cità. – 23. Le decisioni relative al direct marketing, alla promozione delle
vendite e alle pubbliche relazioni. – 24. Le decisioni relative alla vendita per-
sonale. – 25. L’organizzazione dell’attività di marketing.

P. Rafael Carbonell de Masy

SO2125 Sociologia, cooperazione e sviluppo

Ricapitolazione di alcune teorie o modelli esplicativi della sociologia
dei processi sociali a partire dagli anni 50. Sociologia della cooperazione:
origine, evoluzione, sua finalità. Comunità, Società e Associativismo. Il
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contributo della sociologia per la comprensione della dimensione impren-
ditoriale della cooperativa. Nozione di sviluppo sostenibile e sue implica-
zioni economiche, sociali e politiche. Associativismo e sviluppo integrale
sostenibile.

P. Odelso Schneider

SO2126 L’etica e la vita nella società

1. Concetti di base: uomo, persona, personalità; società, sociale, so-
cialità; etica, etica sociale, etica sociale cristiana; organizzazione sociale, po-
litica, economica; personalismo - individualismo, liberalismo – collettivi-
smo. - 2. Società contesto naturale della vita umana: il sistema e ordine or-
ganizzato; forme organizzative e istituzionali di vita sociale; l’uomo nella
comunità politica, economica, culturale, familiare; base etica d’ordine giu-
ridico e politico. – 3. Principi che regolano la vita sociale: primato della per-
sona, solidarietà, sussidiarietà, bene comune. – 4. Leggi che rendono possi-
bile la vita comunitaria: complementarietà, partecipazione, organizzazione
sociale. – 5. Imperativi della vita sociale: educazione alla socialità, vivere e
amare l’altro come se stesso, carità e vita individuale e sociale.

P. Josip Jelenić

SO2128  Matematica per l’Economia

1. Algebra lineare: vettori e loro rappresentazione geometrica, di-
pendenza e indipendenza lineare, matrici, determinanti, rango, teorema di
Cramer e di Rouché-Capelli, sistemi lineari.

2. Funzioni e Limiti: definizione di funzione e di limite, teoremi uni-
cità - permanenza del segno - confronto, operazioni, forme indeterminate,
infinitesimi e infiniti, continuità, asintoti.

3. Calcolo differenziale: derivata di una funzione e significato geo-
metrico, regole di derivazione, derivate di ordine superiore, derivata della
funzione composta ed inversa, differenziale, teorema di De l’Hospital, cre-
scenza e decrescenza, punti stazionari, convessità e concavità, flessi, studio
di funzioni.

4. Funzioni di due variabili: curve di livello, limiti, funzioni differen-
ziabili, differenziale, derivate parziali, gradiente, teorema di Schwarz, ma-
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trice Hessiana, piani tangenti, forme quadratiche, massimi e minimi liberi
e vincolati (moltiplicatori di Lagrange).

Dott.ssa Anna Attias

SO2129 Storia delle dottrine politiche 

Il corso si prefigge di presentare le principali scuole di pensiero po-
litico, partendo dalle dottrine antiche fino a quelle contemporanee. Un’at-
tenzione particolare sarà riservata a quelle dottrine politiche che sono alla
base dei moderni sistemi politici; ciò comporterà un riferimento alla geo-
grafia attuale del pensiero politico e ai suoi più rilevanti problemi istitu-
zionali.

Rev. Rocco D’Ambrosio

SO2130 L’Etica cristiana, Gli Insegnamenti Sociali della Chiesa, e l’Or-
dine Internazionale

Questo corso fornirà agli studenti una panoramica sugli insegna-
menti della Chiesa relativi alle maggiori questioni contemporanee riguar-
danti l’ordine internazionale. Le letture saranno tratte dai Documenti Con-
ciliari, includendo la Gaudium et Spes e la Dignitatis Humanae e dai testi
Pontifici, (le lettere encicliche, gli indirizzi e i messaggi (principalmente da
Leone XIII a Benedetto XVI), ecc.. Le questioni che saranno considerate
includono: 1) il ruolo della Chiesa nell’ordine internazionale (la diploma-
zia Pontificia); 2) lo stato della Santa Sede nell’ordine internazionale; 3) gli
insegnamenti della Chiesa riguardo le organizzazioni internazionali, per es.
le Nazioni Unite; 4) l’uso della guerra e la teoria della guerra giusta (jus ad
bellum, jus in bello); 5) la preferenza di mezzi pacifici per risolvere le di-
spute; 6) la prospettiva della Chiesa sui diritti umani e sullo sviluppo dei
popoli; 7) una breve storia della Chiesa e il diritto delle Nazioni; 8) il pen-
siero sociale cattolico e le biotecnologie emergenti.

Un testo importante, essenziale per il corso è: Il Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa (Libreria Editrice Vaticana).

Gli obiettivi del corso includono: 1) familiarizzare gli studenti con la
ricca tradizione del pensiero sociale cattolico, applicato alle questioni con-
temporanee internazionali; 2) rendere gli studenti consapevoli dei pericoli
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che esistono all’interno di temi culturalmente diffusi a sostegno dei diritti
umani e della pace. 

P. Robert J. Araujo

SE1001 Ricerca sociologica

Il seminario si propone la realizzazione di un’esercitazione pratica,
in cui si attua una ricerca sul campo breve, ma paradigmaticamente com-
pleta e sufficiente a coinvolgere concretamente gli studenti nello sviluppo
effettivo di tutti i passi logici e metodologici propri di una ricerca empiri-
ca. Partendo dall’individuazione del tema dell’investigazione e della relati-
va operazionalizzazione, s’imposta il disegno della ricerca che comporta:
l’enunciazione delle ipotesi generali e specifiche del lavoro, l’enucleazione
delle diverse variabili più importanti, la creazione dello strumento d’inda-
gine. Viene prevista l’applicazione ad un piccolo campione casuale di unità
di analisi in dipendenza dal contenuto dell’argomento affrontato. I dati rac-
colti, quindi, sulla base di un adeguato piano di elaborazione sono sotto-
posti a trattamento informatico, che permetta l’analisi e l’interpretazione
dei risultati ottenuti. Al termine ogni studente redigere un elaborato finale
su una parte dei dati raccolti e trattati con il programma SPSS.

P. Giuseppe Scarvaglieri, ofmcap

SE1A01 Introduzione alla ricerca economica (parte teorica)

1. Lo studio della metodologia della ricerca in economia. – 2. I fon-
damenti dei diversi metodi: il logico-positivista; il normativo; il pragmati-
co; il cosiddetto “aprioristico”. – 3. Diversi tipi di ricerca: soluzione ai pro-
blemi; studio dell’argomento; metodologia specializzata o pluridisciplina-
re. Esempi pratici. – 4. Aspetti vari della ricerca economica: possibilità del-
la medesima e della quantificazione dei dati; la pianificazione: coordina-
mento, gestione e revisione; permanenza e impatto dei risultati. – 5. Anali-
si dei diversi aspetti nei vari tipi di ricerca. Presentazione dei metodi. – 6.
La costruzione di un modello d’analisi economica. – 7. Modelli determini-
stici: programmazione lineare ed applicazione. – 8. Il modello “input-out-
put”. – 9. Modelli probabilistici. – 10. Programmazione dinamica.

P. Rafael Carbonell de Masy
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SE1A01 Introduzione alla ricerca economica (parte pratica)

Il seminario del secondo semestre prevede l’applicazione metodolo-
gica a casi concreti e richiede la stesura di un rapporto scritto, sotto forma
di progetto di ricerca.

Dott. Alfonso Piscitelli  

SS2001 Costruzione di scenari e strumenti di gestione strategica

Introduzione ai Futures Studies.
Breve analisi delle principali metodologie (Delphi, Environmental

scanning, Cross impact matrix). – Gli scenari: condizioni e strumenti per
assicurare il rigore metodologico. – La scuola francese. – Identificazione
delle risorse necessarie. – Dalle risorse all’albero “delle competenze”. –
Origini e definizioni del metodo (scenario tendenziale, ottimale, di contra-
sto). – Gli scenari come strumenti di gestione strategica. – Esempi del cor-
retto uso degli scenari. - Costruzione di un caso e rappresentazione per sce-
nari della problematica concordate con il docente da parte della classe
(suddivisa in gruppi).

Dott. Riccardo Cinquegrani

SS2069  Teorie sociali e metodi di ricerca socio-culturale, I

Questo seminario vuole preparare gli studenti alla presentazione di
una proposta formale. Discuteremo attentamente la proposta riguardo ai me-
todi di ricerca e alla teoria sociale o di comunicazione. Gli studenti presente-
ranno varie sezioni della propria proposta agli altri partecipanti al seminario
e riceveranno da loro suggerimenti utili al miglioramento della stessa.

P. McDonald, P. Srampickal

SS2070  Teorie sociali e metodi di ricerca socio-culturale, II

Questo seminario si propone di preparare gli studenti all’applica-
zione concreta delle teorie e dei metodi di ricerca socio-culturali ai proget-
ti di tesi.

P. McDonald, P. Srampickal
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SS2077  La famiglia nell’insegnamento sociale della Chiesa

Il seminario mira a far emergere, nella sua costante preoccupazione
per la famiglia, lo sviluppo della dottrina sociale della Chiesa al riguardo.
Saranno quindi presi in esame i testi dei principali documenti, o parti di es-
si, che considerano la famiglia, a partire dalla Rerum Novarum (1891), fino
quelli del più recente magistero di Giovanni Paolo II.

Il lavoro del seminario sarà centrato, in particolare, sulla contestua-
lizzazione storica di tali documenti, in relazione alle problematiche perso-
nali e sociali identificate e a cui hanno voluto e vogliono dare risposta.

Dott.ssa Alba Dini

SS2E79 Teorie della società: Fenomenologia (Husserl, Schütz) e Prag-
matismo (Mead, Luckmann)

Le scelte filosofiche nella fenomenologia del mondo sociale di Al-
fred Schütz, come soluzione del problema Husserliano dell’alterità dell’al-
ter ego, permettono di costruire una teoria della socialità sulla base della
comprensione altrui. Si prolunga questo approccio nell’etnometodologia
come resoconto delle evidenze del “mondo della vita” quotidiana e la sua
rappresentazione efficace per altri (Garfinkel, Geertz: Thick Description,
Goffman).

P. Johannes Ehrat
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(Programma “B”)

CP2002  Linguaggio ed estetica del cinema

Sullo sfondo di una breve introduzione alla natura del cinema, al suo
sviluppo, ai maggiori generi del cinema e all’opera di alcuni grandi registi,
il punto focale del corso verterà sugli elementi del linguaggio e dell’esteti-
ca del cinema: fotografia, messinscena, montaggio, suono recitazione e sce-
neggiatura.

Tramite un’analisi di questi elementi e mediante la visione di una va-
rietà di film, si cercherà di capire la complessa dinamica del cinema in
quanto linguaggio e in quanto forma d’arte, e di apprezzare il necessario le-
game tra lo stile, la forma di un film e il suo contenuto.

Le modalità del corso includeranno la visione dei brani scelti da va-
ri film, letture scelte e tre elaborati scritti basati sulla visione e l’analisi di sei
film a soggetto visionati dallo studente.

P. Lloyd Baugh

CP2003  Introduzione al linguaggio dei mass media per la fede

Il coro, abbinato al CO2049, introduce lo studente al linguaggio e
alla tecnica comunicativa del diapomontaggio audiovisivo come mezzo di
espressione della fede.

Lo studente è avviato a: 1. Capire cosa e perché comunica il diapo-
montaggio audiovisivo nelle culture delle comunicazioni di massa. – 2. Im-
parare a creare un montaggio audio, un montaggio d’immagini e un dia-
pomontaggio audiovisivo usando le leggi e la prassi della narrazione au-
diovisiva. – 3. Imparare a usare il racconto audiovisivo per comunicare la
fede, in un gruppo.

Il corso prevede la possibilità di fare gli esercizi in italiano, francese,
inglese, spagnolo.

P. Valentino Antonio Presern, sdb., Prof.ssa Klaudia Bumci
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CP2004 Introduzione al giornalismo: Notizie, rubriche, interviste e
commento sull’attualità

L’introduzione al corso descrivere le caratteristiche della stampa, sia
quotidiani, settimanali, mensili, la stampa di diffusione nazionale e locale,
la stampa specialistica e di protesta. Analizzerà l’effetto della struttura or-
ganizzativa del giornale o della rivista sulla scelta delle notizie ed esaminerà
l’importanza delle fonti d’informazione.

Le diverse tecniche usate per scrivere notizie, rubriche, interviste,
editoriali, saranno insegnate nella seconda parte del corso; saranno richie-
sti esercizi pratici d’ogni genere.

L’ultima parte del corso analizzerà l’importanza di titoli, sottotitoli,
fotografie e didascalie.

Dott.ssa Miriam Diez Bosch

CP2006 Semiotica ai media

Il corso svolgerà due argomenti principali, semiotica e linguaggi dei
media, mostrando come la simbolica e la semiotica possano chiarire l’arti-
colazione dei linguaggi dei media, nel contesto della comunicazione socia-
le nelle sue varie espressioni. Tre quindi le tappe del corso: 1. Semiotica ge-
nerale: si cercherà di scoprire le categorie generali, alla cui luce si potran-
no descrivere i diversi sistemi dei segni, dall’archetipologia e dalla simboli-
ca (Gilbert Durand e Rene Alleau) alla semiotica (F. de Saussure, Ch. Mor-
ris, U. Eco).  – 2. Semiotica speciale: si cercherà d’individuare la grammati-
ca del sistema di segni utilizzato nella comunicazione transitiva (J. Lotman)
e nella comunicazione diretta e indiretta (S. Kierkegaard), riconoscendo
particolare importanza all’immaginazione e al desiderio nelle strategie di
produzione del consenso. – 3. Semiotica applicata ai media: si cercherà di
evidenziare le pratiche interpretative e descrittive con le quali si costrui-
scono i linguaggi nelle diverse forme di comunicazione con i media (ad es.:
stampa, radio, TV, spettacoli, pubblicità, ecc).

Dott. Simone D’Agostino 
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CP2007 Questioni filosofiche sulla comunicazione umana

L’intenzione di questo corso è una panoramica sui quattro diversi
approcci filosofici contemporanei (con riferimenti alla tradizione filosofica)
alla comunicazione umana. In particolare, tratteremo del pragmatismo di
Mead, della Teoria Critica di Habermas, dell’approccio sistematico in Luh-
mann e nella teoria dei giochi, e dell’approccio semio-narratologico.

P. Johannes Ehrat

CP2009 L’etica sociale della comunicazione pubblica

Una panoramica dei principali problemi d’etica sociale e professio-
nale dei mass media. Si esamineranno le quattro o cinque principali teorie
normative di comunicazione sociale e le loro implicazioni per una politica
di servizio pubblico, per lo sviluppo culturale nazionale, la riforma del si-
stema di comunicazione sociale, la deontologia professionale, i diritti so-
ciali dei poveri e dei meno potenti, l’accesso ai mezzi e la capacità di un uso
critico e responsabile dei mezzi da parte dei cittadini. Il corso esaminerà
anche lo sviluppo storico delle varie “filosofie” della comunicazione di
massa nelle maggiori regioni culturali del mondo, come nell’Europa conti-
nentale, Gran Bretagna, negli Stati Uniti d’America, in America Latina,
Africa e Asia.

Il corso sarà dato in italiano, ma sarà utile poter leggere testi in in-
glese.

P. Jacob Srampickal

CP2B04  Teoria dei media nella comunicazione della fede

Il corso presenterà differenti modelli di radio e televisione religiosa;
pertanto le esercitazioni pratiche verteranno sul disegno di programmi del-
la radio/TV religiosa, in cui si applicano i principi della teoria dei mass me-
dia riguardo all’analisi della composizione del pubblico, gli effetti dei mass
media, i processi d’identificazione e interpretazione critica da parte del-
l’audience, i differenti generi e contenuti dei programmi religiosi e la pia-
nificazione degli enti della radio/TV religiosa.

Prof. Michele Sorice
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CP2034 Comunicazione religiosa: elementi e natura. Approccio interdi-
sciplinare

Il corso si preoccuperà di descrivere ed approfondire gli elementi
portanti della comunicazione religiosa, secondo lo specifico e gli orienta-
menti formativi del CICS. Attraverso un riferimento incrociato ai diversi
linguaggi mediatici e un’attenzione alle radici filosofico-teologiche della co-
municazione umana, si rifletterà sulle dimensioni chiave dell’interazione
religiosa nella triplice prospettiva della liminalità, dell’osmosi simbolica e
della sacramentalità estesa. Una sezione applicativa del corso avrà cura di
analizzare alcuni campioni mediatici e proporrà esemplificazioni pratiche
sull’utilizzo del linguaggio metaforico-parabolico nella comunicazione
performativa.

Rev. Giuseppe Mazza

CS2A07  Teologia e comunicazione

Il seminario intende preparare futuri professori di comunicazione
pastorale e introdurre quelli di teologia e filosofia all’analisi del rapporto
fra queste discipline e le scienze della comunicazione, in vista di una for-
mazione integrata dei futuri operatori pastorali. Dopo aver percorso anali-
ticamente le varie discipline, gli studenti prepareranno un concreto piano
d’insegnamento della comunicazione integrato con la loro disciplina.

P. Jacob Srampickal, Rev. Giuseppe Mazza, 
P. Augustine Savarimuthu

CS2C07  Pianificazione della comunicazione pastorale nella chiesa locale

Il seminario offre ai futuri direttori diocesani e ai religiosi e religio-
se incaricati nel settore delle comunicazione un’introduzione ai concetti e
pratiche dei diversi lavori, quali le relazioni pubbliche nella Chiesa, i di-
versi metodi di educazione per l’uso critico di tali mezzi, la formazione per-
sonale, l’etica della comunicazione, la critica professionale ai films e televi-
sione, i principi per guidare all’introduzione di nuove tecnologie della co-
municazione nella Chiesa, i principi della comunicazione di gruppo e l’uso
di approcci audiovisivi nelle parrocchie. Il seminario metterà in risalto il
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rapporto fra i diversi corsi teorici e pratici svolti durante il programma del
diploma e l’applicazione di questa formazione alla pianificazione pratica
nella Chiesa.

P. Jacob Srampickal, Rev. Giuseppe Mazza, 
P. Augustine Savarimuthu

TO1032 Il discorso morale nei film di Kieślowski

Si farà una lettura accurata e uno studio critico dei dieci film del De-
calogo di Kieślowski, de La doppia vita di Veronica e dei film della “trilogia”
kieślowskiana, Tre colori blu, bianco e rosso, per vedere quanto questi testi
incarnino alcune dimensioni della legge fondamentale morale-giudaica-cri-
stiana cruciali per il mondo postmoderno e postcristiano. Particolare risal-
to verrò dato alla tematica dell’assoluta centralità dell’amore nell’esperien-
za morale umana.

Obiettivi: – imparare a leggere un testo filmico come espressione di
verità teologiche; – comprendere ed apprezzare la metodologia di Kieślow-
ski e lo sviluppo del suo pensiero e del suo ricco e variegato immaginario;
- comprendere quanto in questi film la legge dell’amore sia fondamentale
all’esistenza umana; capire come gli elementi formali di un film abbiano un
effetto decisivo sul suo contenuto e sul suo spessore morale-teologico.

Bibliografia breve: CAMPAN, Dix breves histoires d’image; IN-
SDORF, Double Lives, Second Chances: The Cinema of Krzysztof Kieślow-
ski; LAGORIO, Il Decalogo di Kieślowski: Ricreazione narrativa; RIPA DI
MEANA, La morale dell’altro: Scritti sull’inconscio dal «Decalogo» di
Kieślowski; WACH, Krzysztof Kieślowski: Kino der moralischen Unruhe.

P. Lloyd Baugh

CT2003 Stage 

Tirocinio presso un’istituzione dei Media (radio, televisione, carta
stampata).
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I Semestre Dottrina Sociologia Economia

SP1002 Principi filosofici e metodologici SPS/07 X X X

SP1B03 Introduzione al lavoro scientifico SPS/07 X X X  

SP1004 Teoria economica, I SECS-P/01 X X X  

SP1005 Introduzione alla sociologia SPS/07 X X X  

SP1019 Antropologia sociale M-DEA/01 X X X  

CP2005 Sociologia dei mass media SPS/08 X X X  

SP1020 Informatica tip. f X X X  

SP1021 Lingua inglese, I tip. e X X X

II Semestre
SP1007 Analisi demografica M-DEA/01 X X X  

SP1010 Introduz. al pensiero sociale crist. SPS/07 X X X  

SP1011 Teoria economica, II SECS-P/01 X X X  

SP1015 Elementi di statistica SECS-S/01 X X X  

SP1016 Tecniche delle ricerche sociali SPS/07 X X X  

SO2033 Sociologia politica SPS/11 X X   

SO2A91 Relazioni internazionali, I SPS/06 X X X  

SP1022 Lingua inglese, II tip. f X X X  

SP1008 Questioni di matematica SECS-S/06 X 

TABELLE GRAFICHE

Primo ciclo

PRIMO ANNO
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I Semestre Dottrina Sociologia Economia  

SO2016  Sociologia della religione SPS/07 X X   

SO2020  Statistica SECS-S/01 X X  

SO2029  Previsione umana e sociale SPS/07 X X X  

SO2045  Metodi di pianificazione e valut. SPS/07 X   

SO2046  Educazione, cultura e sviluppo SPS/07 X X  

SO2084  Teoria e politica monet. e fisc. SECS-P/02 X  

SO2103  Le donne in soc. umane diverse SPS/07 X X   

SO2112  Statistica per le Scienze Sociali SECS-S/05 X X  

SO2126  L’etica e la vita in società SPS/01 X X X  

SO2128  Matematica per l’economia SECS-S/06 X 

SO2A76  Etica pol. e mag. soc. Chiesa SPS/07 X    

SE1001  Ricerca sociologica, I tip. f X X   

SE1A01  Ricerca economica, I tip. f X        

II Semestre
SO2022  Economia dello sviluppo, I M-GGR/02 X X X  

SO2024  Storia del pensiero economico SECS-P/04 X X X  

SO2033  Sociologia politica SPS/11 X  

SO2037  Sociologia della famiglia SPS/07 X   

SO2047  Teoria sociologica SPS/07 X X   

SO2110  Tecniche di negoz. e conciliaz. IUS/01 X X X  

SO2114  Ragioneria gener.: aspetti cont. SECS-P/07 X  

SO2116  Evoluzione della Dott. Soc. SPS/07 X    

SO2127  Etica, finanza e mercati SECS-P/01 X X X  

SS2A79  Teoria dei sistemi sociali SPS/01 X X  

SE1001  Ricerca sociologica, II tip. f X X   

SE1A01  Ricerca economica, II tip. f X

SECONDO ANNO
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I Semestre Dottrina Sociologia Economia

SO2129  Storia delle dottrine politiche SPS/02 X X X

SO2041  Sociologia dello sviluppo SPS/12 X X

SO2048  Sociologia della parrocchia SPS/07 X

SO2057  Partecipazione e sviluppo rurale SECS-P/02 X

SO2064  La responsab. delle Chiese loc. SPS/07 X

SO2092  Ecologia umana SPS/10 X X

SO2122  Introd. alla direzione aziendale SECS-P/08 X

SO2A96  Il rapporto capitale-lavoro, I M-FIL/03 X X X

SO2B91  Relazioni internazionali, II SPS/06 X X

SSS2077  La famiglia nell’ins. soc. Chiesa SPS/07 X

II Semestre
SO2059  Elementi di sociol. del lavoro SPS/09 X X

SO2096  Il rapporto capitale-lavoro, II SPS/07 X X X

SO2105  Il “genio” femminile nel magist. SPS/07 X 

Secondo ciclo

PRIMO ANNO

3 insegnamenti a scelta dello studente (12 CFU)
Prova finale (12 crediti)



IV. ABBREVIAZIONI

Facoltà/Istituto

C Comunicazione Sociale
S Scienze Sociali
T Teologia

Tipo di Corso

P Prescritto
O Opzionale
S Seminario

Esempio: SP……, SO……, SS……, ecc.

Semestri e crediti

1° s -  primo semestre      
2° s -  secondo semestre
c - credito/i
CFU -  Crediti Formativi Universitari
ECTS -  European Credits Transfer System
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