
   

PONTIFICIA  UNIVERSITÀ  GREGORIANA

FACOL TÀ  DI  T EOLOGIA

PROGRAMMA  DEGLI  STUDI

2005 – 2006

Decano
R.P. Michael Paul Gallagher

Piazza della Pilotta 4 – 00187 Roma



P. Michael Paul Gallagher, Decano
0039.06.67015435 decano teologia @un igre.it

Uffici
R.D. Massimo G rilli, Teologia Biblica

0039.06.67015468 teobib@ unigre .it
P. Mic hael Pa ul Galla gher, T eologia  Fond amen tale

0039.0 6.6701 5435   te ofond @un igre.it
P. Mario Farrugia, Teologia Dogmatica e Teologia Patristica

0039.0 6.6701 5502 / teodog @un igre.it
P. Philip p Schm itz, Teolo gia Mo rale

0039.0 6.6701 5416 / tmora le@u nigre.it
Moderatore del Primo Ciclo:

0039.0 6.6701 5501 / teoprim o@u nigre.it
P. Philipp Renczes, D elegato per gli studenti “Freisemes ter”

0039.0 6.6701 5473/  freisem @un igre.it
Segreteria de lla Facoltà

0039.0 6.6701 5262 / teologia @un igre.it
fax 0039.0667015544

Sito W eb: ww w.unig re.it

Orari U ffici:
Decano (C 202): lunedì e venerdì 10.15–11.30; mercoledì 11.30–12.30

Dip. di Teo logia Bib lica (C 20 7): 1/ semestre: lunedì 8.30–10.30; mercoledì
10.30–12.30

Dip. di Teologia Fondamentale (C 202): mercoledì 10.15–11.30

Dip. di Teologia Dogmatica e Patristica (C 205): lunedì e mercoledì
11.30–12.30

Dip. di Teologia Morale (C 212): mercoledì 11.00–12.30

Moderatore Primo Ciclo (C 205): mercoledì e venerdì 11.30–12.30

Delegato “Freisemester” (T 523): lunedì 11.30–12.30

Segrete ria di Facoltà (C 2 03): da lu nedì a v enerdì 1 0.15– 12.30 (e scluso il
gioved ì)



Calendario 2005S2006
Iscrizioni
5–9 settembre a tutti gli esa mi della  session e autun nale
14 settembre termin e per la ca ncellazio ne agli es ami ses s. autun nale
15 set.–5 ottobre a tutti i corsi e seminari del 1° e 2° semestre
16–23 nov embre agli esam i della ses sione invernale
13 gen naio termin e per la ca ncellazio ne agli es ami ses s. invern ale
10–2 7 genn aio iscrizion i al 2/ semestre e ai seminari m aggiori
27–31 marzo agli esami della sessione estiva
16 m aggio termine per la cancellazione agli esami sess. estiva

Lezioni
10 ottobre inizio de i corsi di I  ciclo
17 ottobre inizio dei corsi di II ciclo e opz. di I ciclo, seminari
22 dic.– 8 genn aio vacanz e natalizie
9 genn aio ripresa delle lezioni
27 gen naio ultimo giorno di lezione del 1°semestre 
20 febb raio inizio delle lezioni del 2° semestre
8–23  aprile vacanz e pasqu ali
24 aprile ripresa delle lezioni
30 m aggio ultimo giorno di lezione

Esami
26 sett.–4 o tt. session e autun nale
4 ottobre esame finale di Licenza
6 e 7 ottobre esami di qualificazione: greco biblico ed ebraico
18 ottobre esame di cultura biblica
4 e 11 nov esami d’ammissione al II ciclo (scritto/orale)
31 gen.–17 feb. session e invern ale
30 e 31 gennaio esami di qualificazione: greco biblico ed ebraico
17 febb raio esame finale di Licenza
5–28 giugno sessione estiva
20 giugno esame finale di Licenza

Consegna tesina di licenza
24 aprile per sostenere l’esame finale a giugno
31 m aggio per sostenere l’esame finale a ottobre
1/ dicembre per sos tenere l’e same  finale a feb braio





INDICE

Inform azioni G enerali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Storia  e fisiono mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Finalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. Titoli e gradi accademici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4. Am missio ne deg li studen ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5. Curriculum degli studi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.1 Primo Ciclo (Anni I–II–III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.2 Anno IV – Teologia dell’attività pastorale della Chiesa . . . . . . 12
5.3 Secondo Ciclo di Specializzazione (Anni IV–V) . . . . . . . . . . . . 13
5.4 Terzo Ciclo (Corso di Dottorato – Anni VI–VII–V III) . . . . . 15

6. Requisiti linguistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7. Riconoscimento degli studi svolti altrove e dispense . . . . . . . . . . . . . . 18
8. Esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Primo Ciclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Corsi presc ritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Seminari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Corsi o pziona li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Secondo Ciclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Corsi comuni alle diverse specializzazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
I. Licenza in Teologia Biblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
II. Licenza in Teologia Patristica e Storia della Teologia . . . . . . . . . . . . . 39
III. Licenza in Teologia Fondamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
IV. Licenza in Teologia Dogmatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
V. Licenza in Teologia Morale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Descrizione dei corsi e sem inari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Primo Ciclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Corsi presc ritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Corsi o pziona li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Seminari esegetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Seminari sistematici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Semin ari specia li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80



6 FACOLTÀ DI TEOLOGIA: PROGRAMMA 2005–2006

Secondo Ciclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Corsi propri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Corsi di altre F acoltà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Corsi di altri Istituti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Seminari mino ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Semin ari mag giori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Indice  dei nom i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Abbreviazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137



PARTE DESCRITTIVA 7

FACOLTÀ DI TEOLO GIA

INFORM AZIONI GENERALI

1. Storia e fisio nom ia

1.1 Storia
Il Collegio Romano, fondato da S. Ignazio di Loyola, accolse i primi

sessanta  studenti i l 23 febbraio 1551: in quel momento, si  presentava come
un’istituzione desiderosa di offrire ai suoi alunni una formazione umanistica
e di promuov ere in loro uno spirito di dedizione al Sign ore nella sua Chiesa.
Fu il 28 ottobre 1553, quando si tenne la prima lezione di teologia, che venne
di fatto inaugurata l’Università: sotto la guida esperta del P. Jerónimo Nada l,
iniziava a concretizzarsi un progetto pedagogico inteso come cammino di
studi filosofici e teologici, in grado di garantire una solida formazione ai futuri
ministr i ordina ti.

Nel 1582, Gregorio XIII si assunse l’onere di sviluppare e am pliare
l’Università, dotandola di una nuova sede.

Nel 1814, quando Pio VII ristabilì la Compagnia di Gesù volle che ad
essa fosse nuovamente affidata la guida del Collegio Rom ano. Lo fece però
Leone XII nel 1824.

In seguito, a motivo dell’esproprio del Collegio Romano da parte  dello
Stato, l’Unive rsità si trasf erì al Palaz zo Bor rome o (l’attuale  Colleg io
Bellarmin o).

Con la costru zione d ella sede  attuale  (1930), la Gregoriana conobbe un
significativo incremento dell’attività accademica, testimoniato dal crescen te
num ero dei d ocenti e  degli stu denti.

Dopo il Conc ilio Vatic ano II l’ordinamento degli studi in vigore è
quello della Costituzione Sapientia Christiana di Giovan ni Paolo II (1 979).

1.2 Fisionom ia
Governo: Il Decano presiede  la Facoltà , quattro  consig lieri eletti lo

assistono nel suo compito. Egli convoca regolarmente il Consiglio della
Facoltà , comp osto da  rappre sentan ti di doce nti e stud enti.

Dipartimenti : i Dipartimenti della Facoltà corrispondono alle aree di
insegnam ento delle sue Licenze. Essi sono pensati in vista di un miglior
servizio  agli studen ti attravers o la collaborazione con il lavoro del Decano da
parte di un Professore della specifica Licenza. Ogni Dipartimento è guidato
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da un D irettore. E gli ha in p rimo lu ogo la  cura di a ccom pagna re gli studenti
della propria  Licenza: iscrizione, programma personale, verifica degli studi. Gli
studenti  si rivolgono dunqu e al Direttore del Dip artimen to, fin dal mom ento
dell’iscrizione al corso di specializzazione che intendono seguire.

Cicli: i l programma degli studi della Facoltà di Teologia com prende tre
cicli:

– il I ciclo (tre anni) prese nta una visio ne organic a del dato rive lato
nelle sue  linee esse nziali;

– il II ciclo (due anni) offre 5 programmi di licenze specializzate;
– il III ciclo è dedicato alla ricerca per il dottorato.

2. Finalità

2.1 Primo Ciclo (Anni I–II–III)
Il primo  ciclo istituzionale (tre anni) si propone, come obiettivo

essenziale, di presentare una visione organica della Rivelazione e una solida
conoscenza dell’insieme dei problem i della teologia. Il prim o ciclo si presen ta
pertanto  come una iniziazione che tende a dare allo studente una veduta
sintetica del mistero cristiano e delle principali discipline teologiche.

2.2 Anno IV  – Teologia dell’attività pastorale della Chiesa
La Facoltà offre anche un programma di un anno per i candidati a l

sacerd ozio che, dopo aver ottenuto il bacc alaureato, cerca no un co mplem ento
di formazione di carattere pastorale.

2.3 Secondo Cic lo  di Spec ia lizzazione (Anni IV–V)
Il second o ciclo  (due anni) offre 5 programmi di licenze specializzate.

Si propone com e fine immediato, di app rofondire ed am pliare la conoscenza
teologica in un determin ato settore della teologia e di iniziare  lo stude nte, in
teoria e in pratica, ai metodi della ricerca.

2.4 Terzo Ciclo (Corso di Dottorato –Anni V I–VII–V III)
Il terzo ciclo è dedicato alla ricerca in vista del dottorato in sacra

teologia.

2.5 I “Freisemester”
Studenti  di lingua tedesca, che si immatricolano per un semestre e/o

un ann o nella F acoltà d i Teolo gia, integr ando in  questo  mod o il percorso di
studi di teologia nelle Facoltà di provenienza.
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3. Titoli e gradi accademici

I titoli rilasciati al termine di ogni ciclo sono rispettivamente il
Baccalaureato, la Licenza e il Dottorato.

La Facoltà offre  attualmente 5 licenze specializzate: Teologia biblica,
Teolo gia patristica  e Storia d ella teolo gia, Teo logia fon dame ntale, Teologia
dogmatica, Teologia morale.

In accordo con la Facoltà di Teologia, l’Istituto di Spiritualità offre una
specifica licenza in Teologia spirituale.

Al termin e del qu arto ann o su ‘Te ologia d ell’attività p astorale  della
Chiesa ’, la Facoltà conferisce un Diplom a di teologia pa storale (Master o f Arts in
Theology, Diplôme en théologie p astorale, Diploma en teología pastoral, Diplom  in
Theologie ).

4. Amm issione degli stud enti

4.1 Primo Ciclo (Anni I–II–III)
a) La Facoltà esige dagli studenti, prima dell’ammissione in teologia, un

biennio  di studi filosofic i, o l’equivalente, se g li studi filosofici fann o parte
integrante  di un curriculum d i filosofia–teologia, di lettere–filosofia o di
scienze–filosofia.

b) Gli elem enti di stu dio filos ofico pr erequis iti sono: filo sofia de lla
conoscenza, metafisica, teologia naturale, antropologia filosofica, etica
genera le e sociale, storia della filosofia (antica, medievale, moderna,
contem poranea).

c) La Facoltà di Filosofia offre un anno integrativo di studi filosofici
per gli studenti che abbiano già una preparazione equivalente ad un anno di
filosofia (cf. Prog ramm a della Faco ltà di Filosofia).

d) Per iscriv ersi alla Fa coltà, gli stu denti Freisemester devono esibire il
certificato completo di due anni di studi filosofico–te ologici (Vordiplom).
Duran te il periodo dell’iscrizione e per la durata dei loro studi fanno
riferime nto al de legato d el Dec ano pe r i Freisemester.

4.2 Anno IV  – Teologia dell’attività pastorale della Chiesa
Per iscrivers i e ottene re il dip loma p roprio d i questo  anno q uarto, lo

studen te deve  essere in  posses so del B accalau reato in te ologia. 

4.3 Secondo Cic lo  di Spec ia lizzazione (Anni IV–V)
La documentazione richiesta per l’ammissione comprende:
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– il certificato c omp leto deg li studi, co n l’elenco  dei cors i e dei voti
riportati in filosof ia e nel pr imo cic lo di teolo gia (o ne l quinq uennio
filosofico–teologico compiu to in una Fac oltà, o nel sessen nio com piuto in un
altro Centro  approvato );

– l’indicazione chiara e documentata circa la conoscenza delle lingue
antiche e moderne, come indicato sotto, al punto 6.

a) Gli studenti dell’Univ ersità Grego riana in posse sso del bacc alaureato
in teologia , posso no esse re amm essi al sec ondo  ciclo della Fa coltà di T eologia
della stessa Università soltanto se hanno riportato la qualifica “cum laude” nel
baccalaureato.

b) Data la  diversità  di prog ramm i e di criteri nell’assegna zione dei vo ti
di esame, la Facoltà di T eologia  della G regorian a amm ette al seco ndo cic lo
senza esame p revio gli stude nti che hann o ottenuto  il baccalau reato in  un’altra
Facoltà  con un voto conclusivo superiore a 8. Per gli studenti che hanno
ottenuto  il voto 8 (o equ ivalente), la Facoltà si riserva di esigere una verifica
degli studi previ nei casi in cui il Decano o il Direttore del Dipartimento,
tenendo conto del curriculum dello studente, lo riterrà necessario.

c) Gli studenti che hanno compiuto il sessennio filosofico–teologico
in centri ecc lesiastici ch e non c onferis cono g radi acca dem ici o che non hanno
sostenuto  un esam e conclu sivo de l primo  ciclo dev ono su perare la  verifica
degli studi pr evi (cf. sotto, al pun to 8: Esam i).

4.4 Terzo Ciclo (Corso di Dottorato – Anni V I–VII–V III)
I candidati che hanno  ottenuto la licenza in teologia possono esse re

ammessi  agli studi di dottorato. L’ammissione è condizionata da alcuni
prerequisiti e regolata con modalità che vengono di seguito elencate.

a) La media finale del secondo ciclo deve essere almeno 9/10 o il suo
equivalente.

b) I candidati che hanno ottenu to una lic enza sp ecializza ta nella  Facoltà
di Teologia dell’Univers ità Grego riana non so no tenuti ad  alcuna scola rità
ulteriore.

c) Coloro che han no fatto i loro studi di secondo ciclo in u n’altra
Facoltà  di Teo logia dovranno completare, se occorre, il numero di crediti che
la nostra Fac oltà esige al secondo ciclo (40 crediti), seguendo i corsi necessari
e superando i relativi esami con una qualifica media non inferiore a 9/10.

d) I candidati che hanno compiuto un quadr iennio  teologico e o ttenuto
il titolo accademico corrispondente (p.e. licenza generale, Master) sono tenu ti
a soddisfare alle esigenze del nostro secondo ciclo (numero di crediti, tesina,
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esame di sintesi) in vista della licenza specializzata, prima di presentarsi per il
dottora to (cf. Sapientia Christiana, 72 a, b).

e) I candidati  che si pr esentan o per il  dottorato sen za avere m ai seguito
corsi o seminari nel conso rzio universitario (PUG, PIB, PIO), con l’aiuto del
Decano o del Direttore della tesi, dovranno scegliere corsi o sem inari
equivalen ti a 10 cred iti tra quelli offerti ne l second o ciclo d ella Faco ltà; i
relativi esami do vranno es sere supera ti con una qualifica media non inferiore
a 9/10.

f) Se un candidato propone una dissertazione di dottorato in una
specializzazione diversa dalla sua licenza, gli verranno poste ulteriori
condizioni di scolarità, tese ad assicurargli una adeguata padronanza dei
metodi propri del campo in cui intende svolgere la sua ricerca.

g) All’atto dell’iscrizione il candidato deve presentare, o già avere
spedito  al Decano , il curriculum  comple to degli studi teolo gici del primo e
second o ciclo. 

5. Curriculum degli studi

5.1 Primo Ciclo (Anni I–II–III)
Il primo  ciclo si propone, come obiettivo essenziale, di presentare una

visione organica della Rivelazione e una solida conoscenza dell’insieme dei
problemi della teologia. Il programma degli studi si articola in tre tempi. Il
primo anno è incentrato sulla  person a stessa d i Cristo, p ienezza  della
Rivelazione del Pad re, che as sume  la nostra c ondiz ione e ci c omu nica lo
Spirito; il secondo anno pone l’accento sul mistero della Chiesa e dei
sacram enti, il terzo sull’assunzione dell’uomo nella pienezza di Dio. La prima
tappa è quind i soprattu tto cristolo gica, la sec onda e cclesiolo gica, la terza
antropologica, ma ognuna è strettamente legata alle altre nella prospettiva
dell’unico mistero della salvezza in Gesù Cristo.

I corsi pre scritti si inte grano in  tutti e tre gli an ni con u n sem inario
annua le e, nel second o e terzo  anno, c on un c orso op zionale  di teolog ia in
ciascun  semes tre. 

a) Seminari
Ogni anno si deve seguire un seminario: propedeutico nel primo anno,

esegetico nel secondo, sistematico nel terzo. Al momento dell’iscrizione va
compilata  una scheda apposita, indicando 4 preferenze. Sulla base dei seminari
dispon ibili e del numero  di stude nti, tenen do con to della  data d’is crizione , il
Decano (o un su o deleg ato) asse gna il sem inario ai s ingoli stu denti,
cominciando dalla loro prima scelta e passando poi alle seguenti. Se uno
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studente  indica un solo seminario, si procede d’ufficio ad assegnargli un altro
seminario, se occorre. Una volta assegnato, il seminario non p uò essere
cambiato . L’iscrizione ai seminari si effettua nella Segreteria della Facoltà di
Teologia.

Il numero di partecipanti per ogni gruppo di seminario è limitato a 15
studen ti.

I seminari iniziano il 17 ottobre, con sedute settimanali, fino al 13
gennaio nel primo semestre e fino al 28 aprile nel secondo semestre.

Il semin ario ha 4  crediti. L a frequ enza alle  sedute  dei sem inari è
strettamen te obbligatoria. Tre assenze annullano l’iscrizione stessa al
seminario.

Gli elabora ti finali dev ono es sere pre sentati al D irettore entro il 15
maggio.

b) Cor si opzio nali
Gli studenti de l secondo  e terzo anno  sono tenuti a frequentare e

sostenere l’esame di un corso opzionale per ogni semestre. I corsi opzionali
hanno tutti 2 crediti. Tali corsi ha nno lo sco po di integra re in qualch e punto
il programma dei corsi prescritti.  Devo no esse re scelti tra q uelli pro posti da lla
Facoltà. Per freq uentare  un cor so non  presen te nell’elen co indic ato dalla
Facoltà  occorre il permesso del Delegato del Decano per i l Primo Ciclo prima
dell’iscrizione al corso; la domanda, scritta, deve spiegare i motivi della
eccezione richiesta.

c) Seminari speciali in lingua tedesca
Ogni anno vengono offerti  diversi seminari in lingua  tedesca  per gli

studenti  Freisemester. Ques ti semin ari sono semes trali. Rientrano ne lla catego ria
del Hauptseminar.

5.2 Anno IV  – Teologia dell’attività pastorale della Chiesa
a) Si seguono corsi divisi in 3 sezioni: fon damen ti teologici dell’attività

ministeriale, realizzazioni d ell’attività ministeriale, am bientazione  dell’attività
ministeriale. Si devo no sceg liere alcun i corsi per ciascuna sezione, così da
raggiun gere co mples sivam ente 24  crediti, in a lmeno  due sem estri.

b) Il program ma perso nale di studio  di ciascuno  studente  sarà stabilito
col Direttore del Dipartimento di Teologia Dogmatica al momento
dell’iscrizione.

c) Per ottenere il diploma proprio di questo anno  IV, lo stu dente (in
possesso del Baccalaureato in teologia) deve redigere una dissertazione
durante  l’anno. Si chiede un lavoro scritto di almeno 30 pagine di testo su un
tema teologic o–pas torale, da  sceglie rsi fra alcuni tem i proposti da lla Facoltà
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all’inizio  dell’ann o. Lo stu dente p uò spe cificare il tem a d’acco rdo co n il
professore che l’ha formulato.

5.3 Secondo Cic lo  di Spec ia lizzazione (Anni IV–V)
La durata del secondo ciclo è di due anni (quattro semestri  come

minim o e otto com e mass imo). Il c andida to può  comin ciare il bien nio
all’inizio  del primo o del secondo semestre. Deve, in ogni caso, impegnarsi a
soddisfare tutti gli obblighi accademici richiesti per la licenza (durata, numero
di sem estri e di cr editi, ecc.)

a) Crediti
L’unità  di base per il computo dei corsi e dei seminari è il “credito”, che

equiva le a un’ora settimanale d’insegnamento per un semestre. Per ciascuna
licenza è  richiesto  un totale  di 40 cre diti.

b) Corsi
a. La Faco ltà distingue i corsi in comuni, propri e opzionali . È obb ligatorio

attenersi alla proporzione stabilita tra i diversi tipi di corsi nel modo seguente:
almeno 20 crediti devono essere sc elti tra i corsi propri; da 6 a 10 cred iti
devono essere scelti  tra i corsi comuni; f ino a un massimo di 8 crediti possono
essere scelti anche tra gli altri corsi di secondo ciclo.

b. I corsi comuni sono scelti ogni anno e indicati come tali nel
programma. Riguardano aspetti formali della teologia, oppure temi centrali di
essa. Nelle singole licenze può esserci qualche particolare determinazione a
proposito  di questi c orsi (cf. T eologia  Biblica e T eologia  Dogm atica). La loro
finalità è, in ogni caso, qu ella di facilita re la collocazione della singola licenza
all’interno delle diverse discipline teologiche, suggerendo qualche punto di
incontr o e di sin tesi.

c. I corsi propri sono q uelli che  danno  la fisionomia particolare a ciascuna
licenza e preparano lo studente all’insegnamento nel settore prescelto. La
programmazione di questi corsi viene proposta su base bie nnale: i  professori
stabili  offrono ad anni alterni corsi diversi; ai professori  invitati e incaricati
vengono chiesti d i anno in  anno q uei cors i che, seco ndo le  loro competenze,
possono completare il piano del biennio.

d. È con cesso a llo stude nte di sc egliere d ei corsi opzion ali. In ogni licenza
vengono dati dei suggerimenti appropriati. Gli studenti possono comunque
scegliere per qu esti cred iti altri corsi tr a quelli p ropos ti nelle var ie licenze,
anche nelle altre Facoltà e Istituti dell’Università.

e. In ciascuno dei primi 3 semestri i candidati dev ono seguire  almeno
3 corsi e un seminario. Nel quarto ed ultimo sem estre del bienn io è sufficiente
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seguire 2 corsi (con relativi esami). La scolarità della specializzazione, quind i,
non p uò esse re limitata  a men o di qu attro sem estri.

c) Seminari
Duran te il biennio  del seco ndo cic lo lo studente deve partecipare a due

seminari tra quelli offerti nell’ambito della licenza prescelta.
a. Il seminario minore, della durata di un semestre (2  crediti), va seguito

normalmente  nel primo semestre del biennio (semestre A). È richiesto un
elaborato da con segnar e alla fine d el seme stre. Il D irettore d el semin ario
valuta la partecip azione  e l’elabor ato in un  unico v oto. Nella licenza in
Teolo gia Biblic a, quest o sem inario si tie ne al 2/ semestre (semestre B).

b. Il seminario maggiore (4 crediti) prepar a all’elabo razione  della
dissertazione di licenza. Inizia nel secondo sem estre del primo anno  (semestre
B) e continua, secondo le modalità indicate dal Direttore, nel primo seme stre
del secondo anno (sem estre C). Ne lla licenza in Teo logia Biblica, qu esto
semin ario inizia  al 3/ semestre.

c. Se uno studente comincia il biennio nel semestre B, deve iscriversi
in questo semestre al sem inario mag giore; nel semestre seguente dovrà poi
iscriversi a un sem inario mino re. Per la Teolo gia Biblica il Dire ttore del
Dipartim ento valuterà  in base ai requisiti linguistici necessari per accedere ai
semin ari.

d. Il numero di partecipanti a ciascun seminario è limitato a 12.
Nell’appo sita scheda d’iscrizione lo studente deve indicare il suo ordine di
preferenza (fino a 4, se sono programmati nella propria licenza). Sulla base dei
seminari disponibili e d el nume ro di studen ti, tenendo co nto della data
d’iscrizione, i Direttori dei Dipartimen ti assegn ano il sem inario ai s ingoli
studen ti, cominciando dalla loro prima scelta e passando poi alle seguenti. Se
uno studente indica un solo seminario, si procede d’ufficio ad assegnargli un
altro seminario, se occorre. Una volta assegnato, il seminario non può  essere
cambiato.

e. La frequenza alle sedute dei sem inari è strettamente obbligatoria. Tre
assenze annullano l’iscrizione stessa al seminario.

f. L’iscrizione ai seminari si effe ttua presso i D irettori dei Dip artimenti
responsabili per una licenza specializzata.

d) Dissertazione o Tesina
La dissertazione di licenza, normalmente chiamata “tesina”, viene

preparata  dal seminario maggiore, di cui è il pr olung amen to e il risulta to. È la
prova principale del II ciclo.

a. Diversamente dalla tesi di dottorato, la tesina di licenza non deve
necessariam ente portare un vero e proprio contributo alla ricerca teologica.



PARTE DESCRITTIVA 15

Essa deve, però, manifestare (a) una reale capacità di affrontare un tema
teologico con correttezza di metodo, (b) una buona conoscen za della
letteratura pertinente, (c) un appropriato esercizio di lettura critica, (d) una
buona capacità di espressione adeguata e coerente.

In particolare dal punto di vista del metodo di lavoro (comprensione
del metodo, rigore nell’applicazione, precisione nell’espressione), la tesina di
licenza sarà pure un elemento decisivo per indicare una reale attitudin e alla
ricerca scientifica.

b. La tesina viene elabo rata sotto la guid a del profess ore che ha d iretto
il seminario maggiore.

c. Il testo della dissertazione deve raggiungere un minimo di 50 pagine
(senza contare  le note e la  bibliogr afia). Il lavo ro, cioè, d eve ave re la
consistenza di un sostanzioso articolo di rivista scientifica.

d. Il candid ato dev e conse gnare d ue cop ie rilegate d ella sua tesina: una
copia in Decanato e una al Direttore.

e. Per poter sostenere l’esame finale di Licenza a giugno, la tesina va
consegn ata entro il  24 aprile . Per le  successive sessioni di ottobre e febbraio,
la tesina v a conse gnata ris pettivam ente en tro il 31 m aggio e il 1 / dicembre.

5.4 Terzo Ciclo (Corso di Dottorato – Anni V I–VII–V III)
a) Il direttore
Possono essere direttori di tesi profess ori ordin ari e strao rdinari d ella

Facoltà  di Teologia. Con il consenso del decano, concesso prima di presentare
l’argomen to, può anche es sere un  altro pro fessore o rdinario  o straord inario
delle altre Facoltà de ll’Università, de ll’Istituto Biblico o dell’Istituto Orientale,
oppure un professore invitato che sia ordinario in un’altra Università.

b) Prima approvazione dell’argomento della tesi
Ottenuto  il consenso del suo direttore per la collaborazione  e per il

progetto, il candidato chiederà la prima iscrizione del tem a della  sua tesi alla
Facoltà . 

Il tema che il candidato avrà fatto iscrivere all’inizio dei suoi lavori alla
Facoltà, gli sarà riservato per cinque anni. Per  poterlo con servare oltre q uesti
cinque anni, dovrà farne mo tivata domand a al Decano, che sentirà il direttore
della tesi e  i consiglie ri.

c)  Approvazione definitiva dell’argomento della tesi
Quando i suoi lavori saranno sufficientemente progrediti, secondo il

giudizio  del direttore, il candidato sottoporrà il suo progetto di tesi al decano
in vista di ottenere dalla Facoltà un’approvazione definitiva. Questa gli sarà
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concessa se, a giudizio d egli specialisti  consulta ti dal decano, il progetto dà
solide g aranzie  di succe sso per  la conclu sione e la  difesa d ella tesi.

d) Durata del terzo ciclo e residenza a Roma
Di solito, occorrono più di due anni accademici prima di poter

terminare e difendere la tesi di dottorato.
I candidati d ovranno  essere residen ti a Roma per alm eno du e anni in

modo da poter rim anere in  contatto  perm anente c on il direttore della tesi ed
avere facile accesso agli strumenti di lavoro. Con il consenso del Decano
potranno assentarsi per un periodo più o meno prolungato, se l’oggetto stesso
della rice rca richie de un s oggior no in un  altro cen tro di stu di.

6. Requisiti linguistici

6.1 Primo Ciclo (Anni I–II–III) e Anno  IV – T eologia dell’attività  pastorale della
Chiesa
a) A tutti i candidati del primo ciclo e del quarto anno è richiesta:
• Una conoscenza della lingua italiana su fficiente p er segu ire le

lezioni.  Per gli studenti non italiani, tale conoscenza va
compr ovata  da un congruo attestato e/o da un
colloquio–esame.

• Una conoscenza sufficiente del la lingua latina, comprovata da
un congru o attestato  e/o da  un esam e. Gli stu denti che non
hanno studiato in modo sufficiente il latino (almeno 50 ore di
lezione) devono frequ entare un cors o annu ale di latin o entro  il
secondo anno del triennio. La Facoltà  offre un co rso di ques to
tipo, senza crediti per il baccalaureato. Gli studenti devono
compilare il modulo sullo studio della lingua latina e
conseg narlo  al delegato  del Decano al momento della loro prima
iscrizione alla Facoltà.

• Una conoscenza sufficiente per leggere c orrente mente  una de lle
seguenti  lingue m odern e: francese, inglese, spagnolo, tedesco. Lo
studente  deve comprovare tale conoscenza al momento stesso
in cui si iscrive alla Facoltà.

b) Per il con seguim ento de l Baccala ureato in  teologia è richiesta una
conoscenza del Greco biblico equivalente al livello di Greco 1 e Greco 2 (ossia
circa 50 ore d i lezione).

• I corsi Greco 1 (GR1001) e Greco 2 (GR1002) , oppure i corsi
Greek 1 (GR1101) e Greek 2 (GR1102), sono da considerarsi
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come corsi prescritti per il 1° anno di teologia. Questi corsi
comportano 2 crediti e il voto è conteggiato nel Baccalaureato.

• Chi ha già stud iato il grec o, e non intende frequentare il corso,
può sostenere un esame di greco biblico, detto “di
qualificazione”, all’inizio  dell’anno (6.10.2005). In casi particolari
può essere sostenuto il 30 gennaio 2006. Il programma e un
modello  di esame possono essere consultati alla pagina
www.unigre.it alla voce Facoltà / Teologia / Primo Ciclo /
Esami di qualificazione. Il testo dell’esame è formulato in
italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo; si può scrivere  la
risposta in queste lingue. Tale esame ha lo scopo di individuare
il livello di cono scenza  della lingu a; in base  al risultato , il
candidato  può essere dispensato dal primo o da en tramb i i corsi
prescritti al I ciclo; se  viene rico nosciu to anch e il 3° o il 4°
livello, ciò può valere per il II ciclo, se lo studente si iscriverà
alla Licenza in teologia biblica.

• Un simile esame sarà concordato verso la fine dell’anno
accademico per coloro che seguono corsi di greco in Collegio,
d’intesa con la Facoltà.

• Gli studenti che intendono sostenere l’esame di qualificazione
devono compilare l’apposito formulario sulla lingua greca
(www .unigre.it  alla voce Teologia / Formulari / Studi previ
lingua greca) e consegnarlo alla segreteria della Facoltà di
Teologia, al momento della loro prima iscrizione alla Facoltà.

c) È possibi le seguire durante i l primo ciclo il corso Ebraico 1 (EB1001)
e Ebraico 2 (EB100 2) come  corsi opzion ali; chi supera gli esa mi di que sti corsi
ottiene i relativi crediti come corsi opzionali per il Baccalaureato.

I Freisemester devono  essere in pos sesso di un  attestato della lingua
italiana.

6.2 Secondo Cic lo  di Spec ia lizzazione (Anni IV–V)
La Facoltà di Teologia esige dai candidati al secondo ciclo:
• la conoscenza del latino e del greco biblico, comprovata da un

certificato (che può e ssere incluso  nel certificato deg li studi) o
da un esam e sostenuto  nella Facoltà; per  la Licenz a in Teo logia
biblica, il Direttore del Dipartimento valuterà i requisiti
linguistic i necess ari;
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• la conoscenza dell’italiano, nella misura necessaria per poter
seguire i corsi con profitto;

• la conoscenza di due delle suddette lingue (francese o spagnolo ,
inglese o tedesco). Lo studente deve comprovare tale conoscenza
al momento stesso in cui si iscrive alla Facoltà.

6.3 Terzo Ciclo (Corso di Dottorato – Anni V I–VII–V III)
Oltre la conoscenza della lingua italiana, il candidato deve attestare una

buona padronanza d i almeno tre fra le lingu e segue nti: francese, inglese, spagnolo ,
tedesco. Occorre poter leggere  con su fficiente fa cilità la lettera tura teolo gica in
tali lingue.

7. Riconoscimento d egli studi svolti altrove e dispense

a) I titoli di stu dio (cert ificati e dip lomi) redatti in  una delle lingue
ufficiali  dell’Università (latino, italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo)
non hanno bisogno di traduzione. Quelli redatti  in altre lingue devono essere
presentati  nell’originale e in una traduzione autenticata (in una delle sudd ette
lingue ufficiali).

I certificati attestanti studi che possono essere riconosciuti devono
indicare: i corsi seg uiti, i voti ot tenuti,  i crediti (1c  = 1 ora  settima nale per un
semestre),  e il sistema di votazione (voto minimo richiesto per l’approvazione
e voto m assimo).

La Facoltà di Teologia riconosce g li studi fatti in un’altra Facoltà di
Teologia. A tale scop o, il candidato  deve prese ntare il relativo certi ficato,
attestante i corsi seguiti , i voti e i cred iti. Tuttav ia, la Faco ltà di Teo logia
dell’Unive rsità Gregoriana conferirà il grado  soltanto a chi av rà frequen tato
i suoi corsi almeno durante un anno comp leto, seguend o le norm e stabilite
per il con seguim ento de i gradi.

b) I candidati che hanno fatto una parte dei loro studi di teologia in un
semin ario ecclesiastico e che hanno peraltro i prerequisiti per essere isc ritti in
Facoltà  (soprattutto dal punto di vista della filosofia e delle lingue antiche)
possono essere ammessi alle segu enti con dizioni:  dopo  un ann o di teolo gia in
semin ario saranno iscr itti al prim o anno della Facoltà, dopo due anni al
secondo anno, dopo tre anni al terzo anno.

c) Gli studenti che hanno già frequentato altrove dei corsi possono
chiedere di essere dispensati da essi. L’equivalenza tra i corsi seguiti in altri
Istituti e quelli della Fa coltà sarà ricon osciuta a parità  di contenuto, di livello
di studi, di numero di ore, ecc. I corsi offerti nel quadro degli studi second ari
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o anche d el curriculum dei collegi (per es. sistema nord–americano) non
dispensano normalmente da quelli prescritti dalla Facoltà.

d) La dom anda di dis pensa va fa tta al momento della prima iscrizione
alla Facoltà per tutti i corsi del triennio o del biennio. Allo scopo, possono
scaricare il modulo apposito da compilare (www.unigre.it alla voce Facoltà;
Teologia; Formulari). Tale mod ulo, debitam ente com pilato, va cons egnato
insieme alla documentazione del corso già frequentato (cf. 7a,  sopra). In caso
affermativo essa viene comunicata d’ufficio alla Segreteria. Lo studente può
verificare sul sito internet se la richiesta è stata accolta.

8. Esami

La Facoltà ammette l’uso di sei lingue per tutti gli esami e lavori scritti
(francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco e latin o). Per g li orali, gli
esaminatori  e i candidati  si accordano sulla lingua che presenta per entrambi
più facilità.

8.1 Primo Ciclo (Anni I–II–III) e Anno IV – T eologia dell’attività  pastorale della
Chiesa
a) Gli esami dei corsi istituzionali di primo ciclo sono orali o scritti,

norma lmente  a scelta dello studente. Quand o un professore no n può assistere
agli esami orali, l’esame viene sostenuto solo in forma scritta.

b) La ripetizione dell’esame non superato richiede la preparazione di tutta
la materia . La materia è quella dell’unità completa, anche quando il corso è
stato insegnato da più di un professore.

c) Per iscriversi all’anno successivo è necessario av er prima supera to
tutti gli esam i dell’anno precedente, compreso  l’elaborato del seminario (cf.
Ord. Fac. art. 37).

8.2 Secondo Cic lo  di Spec ia lizzazione (Anni IV–V)
La verifica degli studi previ (cf. sopra, il punto 4.3) verterà s ulla

conoscenza e comprensione dei principali  temi dottrinal i studiati  nel primo
ciclo; sulla conoscenza delle lingue richieste nel secondo ciclo e sull’attitudine
del candid ato ad in trapren dere gli studi d el secondo ciclo. Essa si propone
anzitutto di valutare la qualità del candidato.

La verifica degli studi teologici consisterà in un duplice esame:
a) una prova scritta su un punto scelto dalla Facoltà tra i temi e testi

proposti nel tesario dell’esame d’ammissione;
b) un esame orale sull’uno o l’altro dei temi dell’intero tesario.
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La durata dell ’esame scritto è di due ore, mentre quella dell ’esame orale
di 30 m inuti.

Ogni corso singolo per la l icenza è seguito dal relativo esame. La forma
dell ’esame è lasciata alla decisione del professore. In caso di esito negativo,
l’esame può essere ripetuto solo una volta. Lo studen te può seguire un altro
corso e sostenere il relativo esame.

Il secondo ciclo si conclude con un esame comprensivo. In esso lo studente
deve mostr are di avere acquisito una solida formazione scientifica,
corrispond ente alla rispettiva specializzazione (cf. Sapientia Christiana;
Ordina zioni, art. 53).

Nessuno può essere iscritto a questo esame se non  ha sup erato tut ti gli
esami del secondo ciclo e non ha ottenuto l’approvazione della tesina.

Il programma di questo esame const a di circa 15 temi. Questi sono
scelti tra i più impo rtanti e atti ad esprimere la natura della licenza scelta. La
preparazione all’esame comp rensivo offre al candidato l’oppo rtunità di fare
(o almeno di avviare) una propria  sintesi, m ostrand o così an che la  sua idone ità
all’insegnamento.

I temi vengono presentati dai professori della specializzazione, con
l’approvazione del Decano; sono dati ai candidati durante il primo anno del
secondo ciclo.

L’esame è orale e d ura 45 m inuti, con tre professori che interrogano
separatamente, ognuno per 15 minuti. Per la Teologia biblica, il tempo di
interrogazione è sudd iviso tra 2  profes sori, uno per l’Antico Testamento e
uno per il Nuovo Testamento.

L’esame di sintesi può essere sostenu to solo  nelle sessioni ordinarie di
esami, cioè ottobre, febbraio, giugno.

8.3 Terzo Ciclo (Corso di Dottorato – Anni V I–VII–V III)
Il titolo di “Dottore in Teologia” viene concesso dopo la pubblicazione

almeno parziale della tesi. Il candidato riceve dalla Segreteria il giudizio dei
censor i, l’indicaz ione de lle eventua li correzio ni da ap portare  al testo, co n le
condizioni per la pubblicazione: se la dissertazione intera o un estratto di essa
(e nel caso qu ale parte), se deve  essere so ttoposta  nuov amen te alla revisione
dei censori dopo la pubblicazione. La pubblicazione stessa d eve rispettare
tutte le norme stabilite dall’Università.
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8.4 Coefficienti degli esami
8.4.1 Primo Ciclo  (Anni I–I I–III) e Anno  IV–T eologia  dell’attività  pastora le

della Chiesa
Dalla  somm a dei voti del trien nio teologico  istituzionale (o d el quarto

anno) si elabora la media  raggiunta dal candidato, tra un massimo di 10,0 e
un minimo di 6,0.

8.4.2 Secondo Ciclo di Specializzazione (Anni IV–V)
Il calcolo del grado accademico conseguito dal candidato viene

effettuato tenendo conto dei coefficienti di seguito indicati: 30% alla tesina,
30%  all’esam e finale, 40 % alla m edia de gli altri esam i.

8.4.3 Terzo Ciclo (Corso di Dottorato – Anni VI–VII–VIII)
Il calcolo del grado accademico conseguito dal candidato viene

effettuato tenendo conto  dei coef ficienti di s eguito in dicati: giu dizio su lla
dissertazione: 80%; difesa della tesi: 20%.



PRIMO CICLO

 CORSI PRESCRITTI

Anno I: Cristo pienezza della Rivelazione

1° semestre
TP1002 Introduzione generale al Nuovo Testamento:

Vangeli Sinottici (4c) Meynet

Teologia fondamentale. La rivelazione divina:
TP1G03 La rivelazione e la sua trasmissione nella Chiesa (4c)

Hercs ik
Teologia sistematica:

TP1008 Cristologia e soteriologia (4c) Marchesi

TP1006 Storia ecclesiastica antica e medievale (3c) Tanner
GR1001 Greco 1 Serafini/Poggi
GR1101 Introduction to New Testament Greek I Karumathy
TS.... Un seminario propedeutico

2° semestre
TP1007 Esegesi biblica: Legge e profeti anteriori (4c) Bretón

Teologia fondamentale. La rivelazione divina:
TP1F03 La credibilità della rivelazione cristiana (4c) Pié–Ninot

Teologia sistematica:
TP1009 Dio rivelato (4c) Ladar ia
TP1010 Fondamenti della liturgia cristiana (3c) Pecklers

TP1011 Introd uzione  alla patro logia e all’ar cheolo gia
cristiana (2c) Carola

GR1002 Greco 2 Serafini/Poggi
GR1102 Introduction to New Testament Greek II Karumathy

NB: 1°s , 2°s = prim o semes tre, secondo  semestre; c =  crediti
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ANNO I

1/ semestre

Lunedì  

I–II TP1002 Meynet

IV GR1001 Serafini/ Poggi 1

Martedì

I–II TP1006 Tanner

Mercoledì

I–II TP1G03 Hercsik

III–IV TP1008 Marchesi

VI–VII GR1101 Karumathy 2

Giovedì

I–II TP1002 Meynet

III TP1006 Tanner

IV GR1001 Serafini/Poggi

Venerdì

I–II TP1G03 Hercsik

III–IV TP1008 Marchesi

2/ semestre

Lunedì

I TP1007 Bretón

II–III TP1010 Pecklers

IV GR1002 Serafini/Poggi

Martedì

I TP1007 Bretón

II TP1009 Ladaria

III TP1011 Carola

IV TP1010 Pecklers

Mercoledì

I TP1009 Ladaria

II–III TP1007 Bretón

VI–VII GR1102 Karumathy

Giovedì

I–II TP1F03 Pié–Ninot

III TP1011 Carola

IV GR1002 Serafini/Poggi

Venerdì

I–II TP1009 Ladaria

III–IV TP1F03 Pié–Nino t 

_____________
1 Inizio: 1 0 ottob re 2005 . 2 Inizio: 12 ottobre 2005.
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Anno II: L a Chiesa, Sa cramen to di Cristo

1° semestre
TP1012 Esegesi biblica: corpo paolino (4c) Brodeur

Teologia sistematica:
TP1013 La Chies a di Cristo (5c ) Henn /Vitali

A) Rivelazione e costituzione (2,5c) Vitali
B) Magistero e proprietà (2,5c) Henn

TP1014 Mariologia (2c) Kapus ta
TP1015 Sacramenti I: battesimo, cresima, eucaristia (3c)1 Giraudo

TP1017 Il Diritto nel mistero della Chiesa (1°–2°s, 4c) Ghirlanda
Il corso di Diritto per gli studenti di rito orientale 
può essere seguito presso l’Angelicum.2

TO... Un corso opzionale 
TS... Un seminario esegetico

2° semestre
TP1019 Esegesi biblica: profezia e apocalittica (3c) Conroy

Teologia sistematica:
TP1020 Sacramenti II: penitenza, unzione, ordine,

matrimonio (3c) Millás

TP1022 Teologia morale fondamentale:
sequela di Cristo (3c) Bastianel

TP1023 Storia ecclesiastica:
riforma cattolica e protestante (2c) Pani

TO... Un co rso opz ionale

_____________

1 Il corso è offerto anche agli studenti d i rito orienta le. 2 L’iscrizione dev e essere fatta
presso la segreteria della Facoltà di Teologia all’inizio dell’anno accademico.
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ANN O II

1/ semestre

Lunedì

I–II TP1012 Brodeur

III–IV TP1013 Vitali

Martedì

I TP1017 Ghirlanda

II TP1013 Vitali 1

TP1013 Henn 2

III–IV Corsi O pziona li

Mercoledì

I TP1017 Ghirlanda

II–III TP1015 Giraudo

IV TP1014 Kapusta 3

Giovedì

I TP1015 Giraudo

II TP1014 Kapusta 3

III–IV TP1013 Henn

Venerdì

I–II TP1012 Brodeur

III TP1014 Kapusta 3

2/ semestre

Lunedì

I TP1019 Conroy

II TP1022 Bastiane l 

III TP1020 Millás

Martedì

I TP1017 Ghirlanda

II TP1020 Millás

III–IV Corsi O pziona li

Mercoledì

I TP1017 Ghirlanda

II TP1022 Bastianel

III TP1019 Conroy

Giovedì

I–II TP1023 Pani

III–IV TP1022 Bastianel

(Seminario)4

Venerdì

I TP1019 Conroy

II TP1020 Millás

III–IV TP1022 Bastianel

(Seminario)4

_____________
1 Dal 11  ottob re al 22 n ovem bre 200 5. 2 Dal 29 novembre 2005 al 17 gen naio 20 06. 3 Dal 19  ottob re al 2

dicembre  2005. 4 Ogni studen te seguirà un sem inario, in u no dei 2  giorni;  la lista dei g ruppi s arà esp osta alla

fine del prim o sem estre. G li studen ti di ques to cors o, supe rato il relativ o esam e, sono  dispensati da un

corso opzionale.
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Anno III: L ’uomo in C risto

1° semestre
TP1024 Esegesi biblica: salmi e scritti sapienziali (3c) Costacu rta

Teologia sistematica:
TP1025 L’inizio  della salv ezza um ana: 

protologia cristiana (3c) Farrugia M.
TP1026 Escatologia cristiana (2c) Nitrola

TP1027 Teolo gia mo rale spec iale: etica teo logale
ed etica biomedica (3c) Attard

TP1028 Teologia pastorale:
1. Psicologia pa storale: introd. gen erale (1c) Szentmártoni
2. Psicologia pastorale: questioni scelte (1c) Szentmártoni
3. Il sacramento della riconciliazione (1c) Schmitz

TO... Un corso opzionale 
TS... Un seminario sistematico

2° semestre
TP1029 Esegesi biblica: corpo giovanneo (4c) López

Teologia sistematica:
TP1030 La dottrina della grazia (3c) Renczes
TP1031 Esistenza cristiana nella fede, speranza, carità (3c) Bonanni

TP1032 Teologia morale speciale: giustizia, sessualità,
comunicazione (3c) Schmitz

TP1033 Storia ecclesiastica moderna e contemporanea (2c) Chap pin
TO... Un co rso opz ionale
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ANN O III

1/ semestre

Lunedì

I–II TP1027 Attard

III TP1025 Farrugia M.

Martedì

I TP1028 Schmitz

II TP1025 Farrugia M.

III–IV Corsi O pziona li

Mercoledì

I–II TP1028 Szentmártoni

III–IV TP1026 Nitrola

Giovedì

I TP1025 Farrugia M.

II–III TP1024 Costacurta

Venerdì

I TP1027 Attard

II TP1024 Costacurta

III Colloqui

2/ semestre

Lunedì

I TP1032 Schmitz

II TP1029 López

III TP1031 Bonanni

Martedì

I–II TP1033 Chap pin

III–IV Corsi O pziona li

Mercoledì

I TP1031 Bonanni

II TP1029 López

III TP1032 Schmitz

IV TP1030 Renczes

Giovedì

I TP1029 López

II–III TP1030 Renczes

Venerdì

I TP1029 López

II TP1032 Schmitz

III TP1031 Bonanni
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SEMINARI

Ogni anno è obbligatorio seguire un seminario: propedeutico nel
primo anno, eseg etico nel secondo, sistematico nel terzo. Il numero di
partecip anti per ogni gr uppo  è limitato  a 15 stu denti.

Al momento dell’iscrizione (dal 15.09 al 5.10.2005) deve essere
compilata  una scheda apposita, indicando 4 preferen ze. Sulla base dei seminari
dispon ibili e del numero di studenti, tenen do conto  della data  d’iscrizio ne, il
Decano assegna il seminario ai singoli studenti, com inciando dalla loro prima
scelta e passando poi alle seguenti. Se uno studente indica un solo seminario,
si procede d’ufficio ad assegnargli un altro sem inario, se occo rre. Una vo lta
assegnato, il seminario non può  essere cambiato. L’iscrizione ai semin ari si
effettua nella Segreteria della Facoltà di Teologia.

I seminari iniziano il 17 ottobre, con sedute settimanali, fino al 13
genna io nel primo semestre e fino al 28 aprile nel sec ondo se mestre. Le  sedute
si tengono al pomeriggio: ora V = 15.00; VI = 16.00; VII = 17.00; VIII =
18.00.

Il seminario ha 4 crediti. La frequenza è strettamente obbligatoria.
Gli elaborati finali devono essere presentati al Direttore entro il 15 maggio.

SEMINARI PROPEDEUTICI  (1°–2°s, 4c)

Linee comuni:  1) Passag gio dalla filosofia (p resupp osto ne cessario ) alla
teologia. 2) La teologia come fides quaerens intellectum. 3) Le fonti sacre e la loro
autorità, metodo, la Parola di Dio come fondam ento de ll’intellectus fidei. 4)
Voca bolario  teologico: teologia biblica, fondamentale, dogmatica, patristica,
liturgica, pastorale, ecc. 5) Assimilazione dei tem i insegnati nel I e II semestre
(per es., la nozione di credibilità, la risurrezione di Cristo, la formula di
Calcedo nia).

Il seminario si conclude con un lavoro scritto da parte di ogni
studente. I seminari  di primo anno, dove espressamente indicato nella lista che
segue, s i tengono nella sede dei Collegi.  Gli  altr i s i tengono in sede PUG.
I seminari T S1R01 ; TS1K 01; TS1L 01 e TS1 M01 s ono riserva ti agli studenti
dei rispe ttivi colleg i.
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In italiano
TS1A01 Salati (gio. VI–VII)
TS1B01 Rossi (ven. VI–VII)
TS1C01 De Vecchi (mar. V–VI)
TS1I01 Tenace Coll. del Gesù (mer. V–VI)
TS1R01 Panga llo Sem. Romano (ven. V– VI)
TS1T01 Pasotti Coll. Redemptoris Mater (mar. VI–VII)

In inglese
TS1K01 Mueggen borg Coll. Nord Americano (mar. VI–V II)
TS1L01 Millea Coll. Nord Americano (mar. VI–V II)
TS1M01 Bohr Coll. Nord Americano (mar. VI–V II)
TS1P01 Clarahan Coll. Irlandese (mar. VI–VII)

In tedesco
TS1G01 da nominare Coll. Germanico–Ungarico

In spagnolo
TS1S01 Robledo (lun. VI–VII)

In francese
TS1F01 De Vecchi (mer. V–VI)

SEMINARI ESEGETICI (1°–2°s, 4c)

TS1083 Voca tion of G reat Per sonalitie s in the O ld
and New Testam ent (lun. VI–VII) Taylor

TS1096 Colossesi e Efesini (ven. V –VI) Cabras
TS1129 Temi fondamentali dell’epistolario paolino

(mar. V–VI) Martignani
TS1138 The Prophet Amo s: a Prophet of Social Justice

for our Times (gio. V–VI) Mascarenhas
TS1139 Quand o sono d ebole, allora so no forte

(ven. VI–VII) Colacrai
TS1140 I vangeli dell’infanzia di Matteo e di Luca

(mar. VI–VII) Valentini
TS1141 Il regno di Dio nel vangelo di Marco

(lun. VII–VIII) Marzo tto
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TS1142 Educazione al discepolato nei Vangeli Sinottici
(mer. V–VI) Gatti

TS1143 Il sacerdozio nell’Antico Testamento (gio. V–VI) Serafini
TS1144 Meth oden u nd Zu gänge  zum V erständ nis

des Alten Testaments (mar. VI–VII) Maier
TS1145 The interp retation of the O ld Testam ent,

methods and approaches (mer. VI–V II) Maier

SEMINAR I SISTEMATICI (1°–2°s, 4c)

TS1339 Il Credo come paradigma teologico (mar. V–VI) Morra
TS13D9 Il Credo come paradigma teologico (gio. V–VI) Morra
TS1341 Creation, Incarnation, Eschatology (mer. VII–VIII) Haffner
TS1342 Le Père a fait de nous ses fils en son Fils unique

(mer. V–VI) Ardura
TS1364 L’esistenza cristiana alla luce di Cristo Salvatore

(mer. V–VI) Aparic io
TS1366 A Patristic Synthesis of Theology (mer. V–VI) Carola
TS1377 Unità della fede cristiana e sintesi teologica

(lun. VI–VII) Pozzo
TS1384 Simbolo di fede e sistemi teologici (lun. V–VI) Ronconi
TS1385 The Paschal Mystery and the Development

of a Theological Synthesis (gio. VI–VII) Tartag lia
TS1386 I grandi interrogativi della fede di oggi

e il nostro Credo (gio. V–VI) Mora li

SPEZIALSEMINARE IN DEUTSCHER SPRACHE (2c)

Theologiestudenten des de utschen  Sprach raum es, die sic h im
Rahmen des sog enann ten “Fr eijahrs” bzw. “Freisemesters” an der Gregoriana
immatrikulieren, bietet die theologische Fakultät ein reichhaltiges
Studienprogramm. Dieses setzt sich zum einen aus deutschsprachigen, speziell
für Freisemester eingerichteten Semestralseminaren, zum anderen aus den
Veranstaltungen des gesamten primo ciclo , aus welchen der Freisemesterstudent
sich einen individuellen Studienplan erstellt, zusammen. Darüber hinaus ist
die Belegung von Kursen aus dem Programm anderer Fakultäten der
Gregoriana, des Biblicum und des Orientale möglich.

Den Freisemesterstudenten stehen zwei verschiedene
Einschreibungsmodalitäten offen: als studente straor dinario  oder als ospite.
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Ersterer kann nach Bezah lung ein er Paus chalgeb ühr un begren zt viele
Seminare und K urse belege n, letzterer bezah lt nach An zahl der bele gten
Veranstaltungen.

Für die Einschreibung als Freisemester gelten die gleichen
Voraussetzungen, welche die Immatrikulation an der theologischen Fakultät
der Gregoriana generell vorsieht, im besonderen ist noch das
Vord iplom szeugn is im Diplom– bzw. das Zw ischenp rüfung szeugn is im
Lehra mt–s tudien gang T heolog ie erford erlich. 

1° semestre

TSD010 Viele Religionen – eine Wahrheit? (mer. V–VI) Gäde
TSD020 Einfü hrung  in die R eligions psycho logie

(mer. VII–VIII) Zollner
TSD024 Christologie in der Alten Kirche – Entscheidende

Etappen ihrer Entwicklung (gio. VI–VII) Baumann
TSD025 Tradition und Interpretation der Bibel in der Kirche

(mar. VI–VII) Maier

2° semestre

TSD019 Ökum ene im Gesp räch. Erarbeitung öku menischer 
Konsenstexte (ven. V–VI) Türk

TSD021 Wesen und Verwandlung des Christentums
(gio. V–VI) De Sa ntis

TSD023 Medizinethische Probleme am Lebensende
(mar. V–VI) Welie

TSD026 Neuere Methoden der Schriftauslegung
(mar. VI–VII) Maier
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CORSI OPZIONALI

I corsi opzionali ha nno lo  scopo  di integra re in qu alche pu nto il
progra mm a dei cor si prescr itti. Devon o essere scelti  tra quelli p ropos ti dalla
Facoltà  e qui ind icati. Per frequentare un corso non presente in questo elenco
occorre i l permesso del Delegato del Decano per il  Primo Ciclo prima
dell’iscrizione al corso; la domanda, in forma scritta, deve spiegare i motivi
della eccezione richiesta.

Gli  studenti del II e III anno sono tenuti a frequentare e sostenere
l ’esame di un co rso opz ionale p er ogni s emestr e. I corsi opzionali ha nno tutti
2 crediti ed hanno luogo  il martedì (III–IV), eccetto quelli ind icati
diversamente.

1° semestre

TO1013 Comunicazioni pastorali: teologia e pratica Mazza
TO1025 Riflessione teologica sul cinema 1: il film religioso

(mar. VI–VIII) Baugh
TO1063 Teolo gia pasto rale della  salute Sandr in
EB1001 Ebraico 1 Serafini

Dal II ciclo
TFC004 Prospettive sulla non credenza Gallagher
TD2034 Maria nella teologia contemporanea De Fiores
TM2053 Conversione morale nell’esperienza di fede Abigne nte

2° semestre

TO1035 Il diritto ca nonico  sacram entale e m atrimo niale Conn
TO1036 Riflessione teologica sul cinema 4: l’esperienza

di Dio ne l cinema m ondiale (m ar. VI–V III) Baugh
TO1072 Il volto d i Cristo n ell’opera  di Mich elangelo Pfeiffer
TO1073 Storia del cristianesimo in Africa Tanner
TO1074 Il camm ino dell’evan gelizzazione  in Luca– Atti Bosetti
EB1002 Ebraico 2 Serafini

Dal II ciclo
TP2002 L’arte e l’archeo logia cristiana com e fonti

teologiche, VI. La tomba di Cristo (Gerusalemme)
e la tomba di Pietro (Roma) Janssens
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TD2118 Chiesa e carismi Vitali
TF2052 Correnti teologiche del XX secolo, II: le sfide

del pluralismo Doto lo
TMC004 Strutture di peccato, strutture di conversione Bastianel

CORSO DI LINGUA LATINA (1/s–2/s) 

TL1001 Latino 1–2 Poggi



SECONDO CICLO

Tutti i corsi de lla Licen za hann o 2 cred iti, tranne q uelli indicati
diversamente. Quando è prevista la possibilità di scegliere corsi del I ciclo,
anche  a questi v engon o attribu iti 2 crediti.

CORSI COMUNI ALLE DIVERSE SPECIALIZZAZIONI

Normalm ente i corsi comuni d ovrebbero essere sc elti al di fuori della pr opria
licenza

TBC004 Quale  rappo rto tra i du e Testam enti? Grilli
TFC004 Prospettive sulla non credenza Gallagher
TFC005 Cristologia fo ndam entale e credib ilità Pié–Ninot
TDC007 Ques tioni scelt e e pros pettive o dierne d i cristolog ia Greshake
TDC008 L’uom o com e tema  teologic o. Que stioni attu ali

di antropologia teologica Ladar ia
TDC010 Studio della Scrittura nella teologia sistematica O’Collins
TDC011 La Tradizione come fonte della teologia sistematica Henn
TDC012 La qu estione  di Dio Pastor
TMC004 Strutture di peccato, strutture di conversione Bastianel
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I. LICENZA IN TEOLOGIA BIBLICA

DIRETTORE: R.D. MASSIMO GRILLI

Per la descrizione d ella licenza in T eologia biblica, si veda il sito www .unigre.it
oppure il fascicolo “D ipartiment o di Teologia  Biblica”. V i sono indicat e anche le  specifiche
condizioni di ammissio ne, le esigenze linguistiche, date e modalità degli esami di
qualificazione in greco ed ebraico e cultura biblica.

CORSI PROPRI

Tutti i corsi hanno 2 crediti, tranne qu elli indicati diversamente.

Lingue bibliche

EB2012 Ebraico 1–2 (0c) Serafini
EB2003 Ebraico 3 Bretón
EB2004 Ebraico 4 Bretón
GR2012 Greco 1–2 (0c) Poggi
GR2003 Greco 3 Poggi
GR2004 Greco 4 Poggi

Mate rie introdu ttive obb ligatorie

TB0000 Cultura biblica (0c)
TB0001 Proseminario metodologico (0c) Oniszczuk
TB0002 Critica testuale d el NT (1c ) Caba
TB0003 Critica testuale d ell’AT (1c) Pisano

Antico Te stamento

TBA104 Problematica attuale della teologia biblica
dell’Antico T estamen to Conroy

TBA113 I cantici d ell’Antic o Testa mento Calduch Benages
TBA121 “Se ti dim entico, G erusale mm e...” Costacu rta
TBA122 Gerem ia, il profeta e il suo libro Maier
TBA204 Teologia e  antropolo gia nei primi ra cconti

della Genesi (Gn 1–4) Wén in
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Nuovo  Testam ento

TBN103 Etica paolina Brodeur
TBN104 Aspe tti di escato logia de l quarto  vange lo   Ferraro
TBN109 Vivere le prove nella fede: una lettura

della Lettera di Giacomo Kot
TBN126 Gesù  e gli stranie ri nei van geli Manicardi
TBN127 La figu ra di G esù Cr isto nell’er mene utica di S . Paolo Penna
TBN206 Teologia eucaristica del Discorso a Cafarnao

(Gv 6,26–59) Caba

L’uno e l’altro T estamen to

TBAN02 Un ge nere lette rario ess enziale: m ashal e p arabola Meynet
TBC004 Quale  rappo rto tra i du e Testam enti? Grilli

CORSI OPZIONALI

In sostituzione di due corsi “propri”, lo studente può scegliere un corso
di AT e u no di N T dal p rogram ma de l Pontif icio Istituto Biblico, oppure i
corsi di s eguito r iportati.

IRC050 Introduzione alla liturgia ebraica Carucci Viterbi
IRC057 Il Gesù storico nel suo contesto (PIB) Sievers

SEMINAR I 

Gli studenti devono scegliere un seminario minore e u n sem inario
maggiore. Di questi, normalmente, uno deve essere dell’AT e l’altro del NT.
Il mino re richied e il livello 2 d ella lingua propria del sem inario. Il maggiore
richiede il livello 3.

Seminari M inori (2/ semestre)

TBMI15 Il timore de l Signore in B en Sira Calduch Benages
TBMI16 I racconti delle origini Costacu rta
TBMI69 Studio esegetico e teologico di Apocalisse 1–3 López
TBMI70 La parenesi di Giaco mo e 1Pietro Bosetti
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Semin ari Ma ggiori (1° e 2/ semestre)

TBMA11 Esord i ed epilo ghi nei L ibri Sapie nziali Calduch Benages
TBMA12 Studi eseg etici e teologici nella terz a parte

del libro di Isaia (capp. 56–66) Conroy
TBMA56 Gli eventi dell’Ultima Cena e il discorso

che l’accompagna (Gv 13–14) come anticipo
interpre tativo de lla Passio ne nel IV  Vang elo Caba

TBMA69 Com posizio ne e m essagg io del va ngelo
secondo Marco Meynet

TBMA70 Il vangelo, l’ira e la giustizia di Dio in Rm 1–4 Brodeur
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ORARIO

1° semestre

Lunedì

I–II TBA104 Conroy

III–IV TBA204 Wénin 1

TDC007 Greshake 2 * 

V–VI GR2012 Poggi 3

TBMA11 Calduch

Martedì

I–II EB2012 Serafini 4 

EB2004 Bretón

AP2015 Calduch

III–IV TB0001 Oniszczuk 5

TFC004 Gallagher *

V–VI GR2004 Poggi

Mercoledì

I–II TBC004 Grilli *

III–IV TBA204 Wénin 1

TDC007 Greshake 2 *

V–VI TBMA70 Brodeur

VI–VII TBMA12 Conroy

TBMA56 Caba

Giovedì

I–II TDC008 Ladaria *

III–IV TBN127 Penna

V–VI GR2012 Poggi
VI–VII TBMA69 Meynet

Venerdì

I–II TBN206 Caba

EB2012 Serafini

III–IV TBN126 Manicardi

TDC012 Pastor *

2° semestre

Lunedì

I–II TBN103 Brodeur

III–IV TBN109 Kot 6

TDC011 Henn *

V–VI TBMI15 Calduch

TBMI69 López

Martedì

I–II TBN109 Kot 6

III–IV EB2003 Bretón

TMC004 Bastiane l *

Mercoledì

I–II TBAN02 Meynet

III–IV TBA121 Costacurta

TFC005 Pié–Nino t *

V–VI TBMI16 Costacurta

Giovedì

I–II TBA113 Calduch

III–IV TBA122 Maier

V–VI GR2003 Poggi

Venerdì

I–II TB0003 Pisano 7

TB0002 Caba 8

III–IV TBN104 Ferraro

TDC010 O’Collins *

V–VI TBMI70 Bosetti

_____________
1 Dal 5 dicembre 2005 al 26 gen naio 20 06. 2 Dal 17  ottob re al 24 n ovem bre 200 5. 3 Inizio: 10 ottobre 2005.

4 Inizio: 1 1 ottob re 2005 . 5 Dal 18 ottobre al 23 no vemb re 2005 . 6 Dal 24  aprile al 30  magg io 2006 . 7 Dal

24 febb raio al 31  marz o 2006 . 8 Dal 7 aprile al 26 maggio 2006.
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II. LICENZA IN TEOLOGIA PATRISTICA E STORIA DELLA TEOLOG IA

DIRETTORE: R.P. MARIO FARRUGIA

CORSI PROPRI

TP2002 L’arte e l’archeo logia cristiana com e fonti
teologiche, VI. La tomba di Cristo (Gerusalemme)
e la tomba di Pietro (Roma) Janssens

TP2007 Il primato in  Oriente e in  Occiden te Farrugia E.
TP2008 Introduzione alla teologia trinitaria dei Padri Granado
TP2012 I concili ecumenici e generali della Chiesa:

da Nicea I (325) al Va ticano II (1962–65) (3 cr) Tanner
TP2022 Sant’A gostino , la riconc iliazione e cclesiale e d il ruolo

dei laici: uno studio storico–teologico Carola
TP2029 I Padri cappadoci Rossi
TP2030 Mystical T heology in  the Greek  East: from  Clemen t 

of Alexandria to Gregory Palamas Ware
TD2039 Due stili di teologia speculativa:

Anselmo di Canterbury e Tommaso d’Aquino Salmann
TD2095 “... et hom o factus  est”: il mis tero dell’U omo –Dio

da Agostino ai medievali (Anselmo, Abelardo,
Pietro Lombardo, Tommaso) Bonanni

TD2120 La persona di Cristo in San Tommaso Andereggen

PT241 L’antropologia teologica di M assimo il Confessore
(si terrà presso l’Istituto “Augustinianum”) Renczes

Con il permesso del Direttore del Dipartimento è possibile scegliere l’uno o
l’altro corso tra quelli offerti all’Istituto “Augustinianum”.

CORSI OPZIONALI

AO2206 Esicasmo e preghiera del cuore nella tradizione
orientale e occidentale (2s) Rossi

Dal Po ntificio Istituto O rientale

T821 Il Commento di O rigene al Vangelo di Giovanni (2s) Marucci
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Si può anche s cegliere q ualche c orso d alle altre lice nze, in
particolare da quelle di teologia fondamentale e teologia dogmatica.

SEMINAR I MINORI (1°s)

TDMI31 I presupposti filosofici dei Padri della Chiesa 
riguardo alla Trinità e all’Incarnazione Renczes

SEMINAR I MAGGIORI (inizio nel 2°s)

TDMA47 Dio e la storia in Agostino d’Ippona  Pastor
TDMA48 Teolo gia trinitar ia dei Pa dri Cap padoc i.

Il Contra Eunomium di Basilio di Cesarea Ladar ia
TDMA50 Intorn o a Calc edonia : teologia  e storia Bonanni
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ORARIO

1° semestre

Lunedì

I–II TD2095 Bonanni

TD2120 Andereggen 1

III–IV TP2012 Tanner

TDC007 Greshake 1 *

Martedì

I–II TP2007 Farrugia E.

III–IV TP2008 Granado 2

TFC004 Gallagher *

Mercoledì

I–II TD2120 Andereggen 1

TBC004 Grilli *

III–IV TP2029 Rossi

TDC007 Greshake 1 *

V–VI TDMI31 Renczes

Giovedì

I–II TDC008 Ladaria *

III–IV TP2008 Granado 2

Venerdì

I–II TP2022 Carola

III TP2012 Tanner

III–IV TDC012 Pastor *  

PT241 Renczes

2° semestre

Lunedì

I–II TP2030 Ware 3

III–IV TDC011 Henn *

Martedì

III–IV TP2002 Janssens

TMC004 Bastiane l *

Mercoledì

I–II TD2039 Salmann

III–IV TFC005 Pié–Nino t *

VI–VII TDMA48 Ladaria

Giovedì

I–II TP2030 Ware 3

V–VI TDMA50 Bonanni

VI–VII TDMA47 Pastor

Venerdì

III–IV TDC010 O’Collins *

_____________
1 Dal 17 ottobre al 24  novemb re 2005.  2 Dal 18  ottob re al 25 n ovem bre 200 5. 3 Dal 24  aprile al 30  magg io

2006.
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III. LICENZA IN TEOLOGIA FONDAMENTALE

DIRETTORE: R.P. MICHAEL PAUL GALLAGHER

Coloro che non hanno frequen tato il I ciclo alla PUG po ssono scegliere i corsi
TP1F03  e TP1G03  del I ciclo (vengono computati 2 cr. per ogni corso).

CORSI PROPRI

Rivelazione , fede e credibilità

TFC005 Cristologia fo ndam entale e credib ilità Pié–Ninot
TF2017 La teologia della rivelazione nella ricezione

del Vaticano II Aparic io Valls
TF2021 Esperienza e riflessione: la genesi della fede

e la nascit a della teo logia Salmann
TF2051 Il Metodo  in Teologia  di Lonergan Gallagher

Trasmissione e interpretazione nella C hiesa

TF2053 Epistemologia ed interpretazione
della dottrina cristiana Kapus ta

TF2054 Fede – sensus fidei – tradizione Hercs ik
TF2056 Tra for me e p ratiche: ele menti p er una e cclesiolo gia

fonda menta le Morra

Problem i di frontiera

TFC004 Prospettive sulla non credenza Gallagher
TF2019 Verso u na teologia d ell’ambiente Haffner
TF2052 Correnti teologiche del XX secolo, II: le sfide

del pluralismo Doto lo
TF2055 La credibilità della Chiesa come questione teologica

e sociale Oviedo
TF2057 Teologia e pluralismo religioso Aparicio, Madigan
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CORSI OPZIONALI

TD2036 Introduzione alla teologia di H.U. von Balthasar Martin elli
TD2064 Globalizzazione, antropologia, escatologia: linee

di una teologia pratica Nitrola
TD2119 Paul Tillich e il “deus absconditus” Pastor
TO1013 Comunicazioni pastorali: teologia e pratica (1s) Mazza
TO1025 Riflessione teo logica sul cinem a 1: il film religioso (1 s) Baugh
TO1036 Riflessione teologica sul cinema 4: l’esperienza

di Dio nel cinema mondiale (2s) Baugh
FO2305 Il destino umano nella luce di Blondel (2s) Leclerc
FO2434 Soggetto e orizzonte: Lonergan e l’esistenzialismo (1s) Finamore
FO2438 La domanda su D io nell’esperienza religiosa (1s) Panga llo
FO2441 L’En ciclica Fid es et ratio. C omm entario le tterale

e speculativo (2s) Gilbert P.
MO2A59 New Age, I (1s) Fuss
AO2221 Il lingua ggio sim bolico c ome e spressio ne dell’itin erario

spirituale (2s) Muzj

  
SEMINAR I MINORI (1°s)

TFMI01 L’iden tità della teo logia fon dame ntale Aparic io Valls
TFMI07 La Teologia fondamentale: metodo,

contenuti, prospettive Doto lo
TFMI08 Una le ttura de l Corso fondamentale sulla fede

di Karl Rahner Baugh

SEMINAR I MAGGIORI (inizio nel 2°s)

TFMA08 Orizzonti culturali della credibilità Gallagher
TFMA11 Fede e ragione: dalla Dei Filius (1870) 

alla Fides et Ra tio (1998) Hercs ik
TFMA13 L’essere umano e l’accoglienza della Rivelazione Aparic io Valls
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ORARIO

1° semestre

Lunedì

I–II TF2017 Aparicio

III–IV TF2053 Kapusta 1

TDC007 Greshake 1 *

Martedì

I–II TF2053 Kapusta 1

III–IV TFC004 Gallagher *

V–VI TFMI01 Aparicio

Mercoledì

I–II TF2021 Salmann

TP1G03 Hercsik

TBC004 Grilli *

III–IV TDC007 Greshake 1 *

V–VI TFMI08 Baugh

VI–VII TFMI07 Doto lo

Giovedì

I–II TDC008 Ladaria *

III–IV TF2056 Morra

Venerdì 

I–II TP1G03 Hercsik

III–IV TF2019 Haffner

TDC012 Pastor *

2° semestre

Lunedì

I–II TF2055 Oviedo

III–IV TF2051 Gallagher

TDC011 Henn *

Martedì

I–II TF2054 Hercsik

III–IV TF2052 Doto lo

TMC004 Bastiane l *

Mercoledì

III–IV TFC005 Pié–Nino t *

V–VI TFMA08 Gallagher 

VI–VII TFMA11 Hercsik

Giovedì

I–II TP1F03 Pié–Nino t 

III–IV TF2057 Aparicio/

Madigan

V–VI TFMA13 Aparicio 

Venerdì

III–IV TP1F03 Pié–Nino t 

TDC010 O’Collins *

_____________
1 Dal 17  ottob re al 24 n ovem bre 200 5. 
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IV. LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA

DIRETTORE: R.P. MARIO FARRUGIA

Gli studenti devono scegliere durante il biennio: 2 corsi di metodo e 3 corsi di
contenuto. Quest’anno i corsi di metodo sono: TDC010 (O’Collins), TDC011
(Henn),TF2051 (Gallagh er). I corsi di contenuto sono: TFC005 (Pié–Ninot), TDC007
(Greshake), TDC008 (L adaria), TDC 012 (Pastor). L ’anno prossimo saran no offerti
altri corsi di metodo e di contenuto. Il corso TD2000 “Temi scelti di Teologia Dogmatica”
(senza crediti) è obbligatorio per gli studenti della specializzazione in dogmatica. Coloro che
cominciano la Licenza nel 2005–2 006 devono iscriversi a questo  corso nel 2° semestre. Il
corso incominc ia nel 2° sem estre del 200 5–20 06 e contin ua nel 1/ semestre dell’anno
seguente.

CORSI PROPRI

Ermeneutica teologica

TDC010 Studio della Scrittura nella teologia sistematica O’Collins
TDC011 La Tradizione come fonte della teologia sistematica Henn
TD2039 Due stili di teologia speculativa:

Anselmo di Canterbury e Tommaso d’Aquino Salmann

Figure m aggiori

TD2036 Introduzione alla teologia di H.U. von Balthasar Martin elli
TD2077 La theologia cruc is: punto foca le della spiritualità

e del pensiero di Ma rtin Lutero Blaumeiser
TD2095 “... et hom o factus  est”: il mis tero dell’U omo –Dio

da Agostino ai medievali (Anselmo, Abelardo,
Pietro Lombardo, Tommaso) Bonanni

TD2119 Paul Tillich e il “deus abscond itus” Pastor
TD2120 La persona di Cristo in San Tommaso Andereggen
TD2123 L. Bouyer: figura ed opera di un teologo francese

del nostro tempo Servais

Dottrina  di Dio

TDC012 La questione di Dio Pastor
TD2095 “... et hom o factus  est”: il mis tero dell’U omo –Dio

da Agostino ai medievali (Anselmo, Abelardo,
Pietro Lombardo, Tommaso) Bonanni
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Cristolog ia/Pne umato logia

TDC007 Ques tioni scelt e e pros pettive o dierne d i cristolog ia Greshake
TD2120 La persona di Cristo in San Tommaso Andereggen
TD2121 Questioni di antropologia cristologica, II: le “crescite”

e le “età (Z846\"4)” di Gesù nel Vangelo di Luca Spacc apelo

Eccl esiolo gia

TD2029 Storia del movimento ecumenico: la dimensione etica Vall
TD2034 Maria nella teologia contemporanea De Fiores
TD2118 Chiesa e carismi Vitali

Dottrina  sacram entaria

TD2027 Che co s’è un sa crame nto? E lemen ti per un a teolog ia
attuale dei sacra menti Millás

TD2115 Acqu a e Spirito : Battesim o e Cre sima n ella teolo gia
cattolica a ttuale Bergin

TD2116 Presbiteri e presbiterio:  la maturazione delle r iforme Citrini
TD2117 L’epiclesi eucaristica: proposta per una soluzione

“ortodo ssa” della con troversia tra O riente e Oc cidente Giraudo

Antrop ologia teo logica e E scatolog ia

TDC008 L’uomo come tema teologico. Questioni
attuali di antropologia teologica Ladar ia

TD2064 Globalizzazione, antropologia, escatologia: linee
di una teologia pratica Nitrola

TD2065 “Interpretare la natura”: la tradizione evangelica
del XX  secolo Farrugia M.

TD2122 Il cristiano dimora di Dio: l’inabitazione, tema chiave
del De  Gratia Mora li

Con il permesso del Direttore del Dipartimento è possibile scegliere l’uno o
l’altro corso tra quelli o fferti all’Ateneo  Anselm iano, specialm ente per la Teo logia
sacramentaria. Coloro che non hanno frequentato il I ciclo alla PUG possono scegliere
qualcuno dei principali corsi prescritti di Teologia d ogmatica d el I ciclo (vengono compu tati
2 cr. per ogni corso).
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CORSI OPZIONALI

FO2441 L’En ciclica Fid es et ratio. C omm entario le tterale
e speculativo (2s) Gilbert P.

AO2018 Maria nella vita spirituale (2s) De Fiores
AO2206 Esicasmo e preghiera del cuore nella tradizione

orientale e occidentale (2s) Rossi
AO2209 La spiritualità di Sant’Ignazio di Loyola nelle sue

lettere (1s) González Magaña
AO2219 Cristo, cuore del mistero redentore (2s) Servais
IRC056 Holocaust Memo irs (2s) Lipstadt

Dal Po ntificio Istituto O rientale

T814 Le Chies e Cattoliche O rientali: il dono e il com pito
di essere nella comunione cattolica (1s) Marani

SEMINAR I MINORI (1°s)

TDMI31 I presupposti filosofici dei Padri della Chiesa 
riguardo alla Trinità e all’Incarnazione Renczes

TDMI35 L’ecclesiologia alla luce della storia della chiesa Vitali
TDMI43 Cristologia, soteriologia, escatologia: un percorso

per la nuova evangelizzazione Nitrola
TDMI47 Simbo lo e Sacram ento Bergin
TDMI48 L’amore che spera e crede: l’esistenza cristiana

come  vita teolo gale Bonanni
TDMI49 La teologia della celebrazione eucaristica Pecklers
TDMI50 Mediazione di Maria: un quinto dogma mariano? De Fiores
TDMI51 Amicizia con Dio: introduzione al nucleo

del Tra ttato D e Gratia Mora li
TDMI52 “Coltivare e custodire il giardino” (Gen 2,15) Farrugia M.

SEMINAR I MAGGIORI (inizio nel 2°s)

TDMA06 Temi scelti sui sacramenti: riconciliazione,
matrimonio, ordine Millás

TDMA12 Il Simbolo della fede Henn
TDMA31 L’uomo, immagine di Dio Farrug ia
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TDMA41 Le ecclesiologie del Vaticano II Vitali
TDMA47 Dio e la storia in Agostino d’Ippona  Pastor
TDMA48 Teolo gia trinitar ia dei Pa dri Cap padoc i.

Il Contra Eunomium di Basilio di Cesarea Ladar ia
TDMA49 Approcci teologici recenti al mistero della grazia:

una panoramica Renczes
TDMA50 Intorn o a Calc edonia : teologia e  storia Bonanni
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ORARIO

1° semestre

Lunedì

I–II TD2095 Bonanni

TD2120 Andereggen 1

III–IV TDC007 Greshake  1 * 

V–VI TDMI35 Vitali

TDMI49 Pecklers

Martedì

I–II TD2116 Citrini

III–IV TD2034 De Fiores

TFC004 Gallagher *

V–VI TDMI51 Morali

VI–VII TDMI47 Bergin

TDMI50 De Fiores

Mercoledì

I–II TD2120 Andereggen 1

TBC004 Grilli *

III–IV TDC007 Greshake 1 * 

V–VI TDMI31 Renczes

TDMI52 Farrugia M.

Giovedì

I–II TDC008 Ladaria *

III–IV TD2115 Bergin

TD2123 Servais

V–VI TDMI48 Bonanni

Venerdì

I–II TD2000 Proff. TD

III–IV TDC012 Pastor *

TD2027 Millás

VI–VII TDMI43 Nitrola

2° semestre

Lunedì

III–IV TDC011 Henn * 

TD2064 Nitrola

V–VI TDMA41 Vitali

Martedì

I–II TD2121 Spacca pelo

III–IV TD2118 Vitali

TMC004 Bastiane l *

V–VI TDMA12 Henn

Mercoledì

I–II TD2029 Vall

TD2039 Salmann

III–IV TD2036 Martine lli

TD2119 Pastor 2

TFC005 Pié–Nino t *

V–VI TDMA31 Farrugia M.

TDMA49 Renczes

VI–VII TDMA06 Millás

TDMA48 Ladaria

Giovedì

I–II TD2117 Giraudo

III–IV TD2065 Farrugia M.

TD2122 Morali

V–VI TDMA50 Bonanni

VI–VII TDMA47 Pastor

Venerdì

I–II TD2000 Proff. TD

III–IV TDC010 O’Collins *

TD2077 Blaumeiser

TD2119 Pastor 2

_____________
1 Dal 17  ottob re al 24 n ovem bre 200 5.  2 Dal 22 febbraio al 31 marzo 2006. 
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V. LICENZA IN TEOLOGIA MORALE

DIRETTORE: R.P. PHILIPP SCHMITZ

CORSI PROPRI

Coloro che non hanno frequentato il I ciclo alla PUG p ossono scegliere i corsi
TP1022, T P1027, TP1 032 del I ciclo (vengono computati 2 cr. per ogni corso).

TMC004 Strutture di peccato, strutture di conversione Bastianel
TM2003 Il bene e la sua valutazione Kiely
TM2025 Coscienza morale: nascita e sviluppo

del concetto Miranda de Almeida
TM2045 Mag istero e teologia m orale Carlotti
TM2046 La teolo gia mo rale in Sp agna ne l secolo X VI: 

da Vitoria a Suarez Pace
TM2047 Principi argomentativi nella riflessione bioetica Zuccaro
TM2053 Conversione morale nell’esperienza di fede Abigne nte
TM2054 Giustizia e riconciliazione. Fondamenti di un’etica

politica secon do lo spirito d i Gesù C risto Schmitz
TM2055 La morale come parte integrante della sintesi

teologica di S. Tommaso d’Aquino Kennedy
TM2056 Principi o regole morali interpretati alla luce

del dibatt ito deontologismo–proporzional ismo Molinaro
TM2058 Psicologia c linica e teologia m orale: un con fronto

interdisciplinare Paccio lla
SP1010 Introduzione al pensiero sociale cristiano Jadhav

Con il permesso del Direttore del Dipartimento è possibile scegliere l’uno o l’altro
corso tra quelli offerti all’Accademia Alfonsiana.

CORSI OPZIONALI

FO2431 Il corpo nella fenomenologia contemporanea (1s) Gilbert P.
FO2432 Filosof ia di Veritatis Splendor e le sue fo nti nella

filosofia morale di S. Tommaso (1s) Andereggen
FO2439 L’autenticità esistenziale. Sviluppo e struttura

della coscienza morale (1s) Spacc apelo
FO2443 Principi di un’antropologia dialogica (2s) Gorczyca
FO2447 La persona e il bene comune (2s) Savarese
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SO2A76 Etica politica e magistero sociale della Chiesa (1s) D’Am brosio
SO2037 Sociologia della famiglia (2s) Dini
SO2104 Il rilancio della dottrina sociale della Chiesa

nel magistero di Giovanni Paolo II (1s) Bernal Restrepo

SEMINAR I MINORI (1°s)

TMMI10 Introd uzione  alla teolog ia mor ale Abigne nte

SEMINAR I MAGGIORI (inizio nel 2°s)

TMMA16 Scoprendo la teologia morale attraverso
l’etica sess uale e rela zionale Attard

TMMA17 “Natura” come orizzonte della prassi etica Schmitz



52 FACOLTÀ DI TEOLOGIA: PROGRAMMA 2005–2006

ORARIO

1° semestre

Lunedì

I–II TP1027 Attard  

III–IV TM2045 Carlotti

TDC007 Greshake 1 *

Martedì

I–II TM2046 Pace 2

III–IV TM2053 Abignen te

TFC004 Gallagher *

V–VI TMMI10 Abignen te

Mercoledì

I–II TBC004 Grilli *

III–IV TDC007 Greshake 1 *

Giovedì

I–II TM2003 Kiely

TDC008 Ladaria *

III–IV TM2025 Miranda

Venerdì

I TP1027 Attard

I–II TM2046 Pace 2

III–IV TM2054 Schmitz

TDC012 Pastor *

2° semestre

Lunedì

I TP1032 Schmitz

II TP1022 Bastiane l  

III–IV TDC011 Henn *

Martedì

I–II TM2058 Pacciolla

III–IV TMC004 Bastiane l *

SP1010 Jadhav

Mercoledì

II TP1022 Bastianel

III TP1032 Schmitz

III–IV TM2047 Zuccaro

TFC005 Pié–Nino t *

VI–VII TMMA16 Attard

Giovedì

III–IV TM2055 Kennedy

Venerdì

I–II TM2056 Molinaro

II TP1032 Schmitz

III–IV TDC010 O’Collins *

VI–VII TMMA17 Schmitz

_____________
1 Dal 17 ottobre al 24 novembre 2005. 2 Dal 18 ottobre al 25 novembre 2005.
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Descrizione dei corsi e seminari

PRIMO CICLO

CORSI PRESCRITTI

ANNO I: “CRISTO PIENEZZA DELLA RIVELAZIONE”

TP1002 Introdu zione g enerale  al Nuo vo Tes tamen to: Van geli
Sinottici

I. Questioni introduttive
a) Introduzione generale al N uovo Testa mento : il contesto (quadro geografico,

situazione storica, istituzioni sociali e politiche, prassi cu ltuali, corr enti e
gruppi religiosi, testimonianze archeologiche); il testo (formazione del corpus
neotestam entario, storia de l testo, critica testuale).

b)  Introduzione ai vangeli sinottici: genere letterario, problema sinottico,
storicità, st oria dell’e segesi.

II. Studio d i testi scelti
Le lezioni saranno essenzialmente consacrate allo studio di alcuni testi,

ai diversi livelli di organizzazione letteraria. Saranno privilegiati, dal punto di
vista metodologico una lettura sincronica e contestuale, dal punto di vista
interpretativo un commento teologico e spirituale.

Bibliog rafia esse nziale pe r il corso: 
X. LÉON-DUFOUR, Dizionario del  NT (originale francese; trad. tedesca,

italiana, inglese); R. MEYNET, Legger e la Bibb ia, Collana Biblica, Bologna 2004
(origina le francese; trad. italiana, spagnola, portoghese); R. MEYNET, Una
nuova introduzione ai vangeli sinottici, Retorica Biblica 4, Bologna 2002. La
bibliogr afia del cors o è disp onibile  in: http://w ww.un igre.it > Pubblicazioni
> Rh etorica b iblica > P er gli stud enti > T P100 2: Indic azioni d i letture. 

P. Roland Meynet

TP1F03 La credibilità della rivelazione cristiana 

I. Introduzio ne: la Teologia  Fondam entale . Tesi nº 1: Iden tità e comp ito della
TF (1Pt 3,1 5): inizio  come disciplina; Concilio Vaticano I e Vaticano II;
Enciclica Fides et ratio   e proposte  attuali (scuole e or ientamen ti principali… ).
II. Question i di epistemolog ia: l’accesso dell’uom o alla Rivelaz ione e la fede: Tesi nº 2:
“Conosci te stesso ” (FR in trod.): l’uomo capax Dei, potentia o boedientialis,
desiderium naturale , alla ricerca del senso e della verità; recenti riflessioni
innovatrici (un autore a scelta): M. Blondel, K. Rahner, H.U. Balthasar, J.



54 FACOLTÀ DI TEOLOGIA: PROGRAMMA 2005–2006

Alfaro, H. Verweyen… Tesi nº 3: L’oboeditio fidei (Rom 1,5…; DV 5) nell’AT
e NT; fede e ragione nel Medioevo: Agostino, A nselmo e Tommaso;
nominalismo; riforma; fideism o e razionalism o; Vaticano  I e II; rinnovam ento
nel s. XX (P.Rousselot, J.Alfaro, M.Seckler, J.B.Libanio, P.A. Sequeri…). Tesi
nº 4: L’atto di credere come synthesis fidei: dono di Dio e ragione umana
‘globale’ nel processo credente; la credibilità come proposta di senso teologica,
storica e antropologica. Tesi nº 5: L’universale concretum come categori a
fonda menta le della Riv elazion e: Cur oeconomia Revelationis? Cur Deus homo? Cur
Ecclesia  universale sacramentum  salutis? III.Proposta sistematica: Cristo-nella-C hiesa
segno e testimonian za di credibilità: Tesi nº 6: L’accesso alla memoria Iesu :
testimonianza di fede ed evento storico nella Cristologia Fondamentale (At
2,32; DV 19); le diverse “ricerche”(Old/N ew/Third  Quest): criteri d’autenticità
e principali dati accertabili sulla vita, ministero e “intentio” di Gesù di
Nazareth. Tesi nº 7 : Il testimonium Paschae: la testimonianza pasquale e i suoi
diversi linguaggi nel NT; la fides oculata (‘gli occhi della fede’): accesso
all’evento pasqu ale (Lc 2 4,16.31 ; ST III, q .55, a.2 ad 1); i suoi ‘se gni’ e ‘tracce’
nella storia (nuovo raduno dei discepoli; incontri ‘misteriosi’ con Gesù; tomba
aperta; inizio, missione, testimonianza ed espansione della comu nità
ecclesiale… ). Tesi nº 8: Il mysterium Ch risti: la personalità di Gesù e la sua
‘autorità messia nica’ (M c 1,27; M t 7,29); i suoi titoli iniziali: Messia-Cristo,
Figlio  dell’uomo, Figlio, Signore…; la sua valenza antropologica e
soteriologica universale (At 4,12; 1 Tm 2,4-5; LG 16; GS 22; RH 1). Tesi nº
9: L’ecclesialità della Rivelazione come viva vox Evangelii in Ecclesia et per ipsam
in mundo (DV 8) e il ‘Cred o Apo stolico’ (S T II-II, q .1 a.9; CEC nº 750 ); la
Chiesa disegno salvifico trinitario ‘istituita’ da Gesù Cristo (LG 2-4;
‘l’ecclesio logia implicita  di Ges ù’: CTI -1986) , nella sua  tappa ‘ap ostolica ’ è
norma per la Ch iesa di tu tti i temp i (DV 4 .7.18s.). Tesi nº 10: L a credibilità
della Chiesa: paradosso e mistero nella storia; dalla Chiesa ‘motivo di
credibilità’ (Vat. I) a ‘sacramento di Cristo’ (Vat. II); l’istituzione ecclesiale al
servizio  dello Spirito di Cristo (una com plexa realitas… Spiritui C hristi inservit : LG
8); la testim onianz a e il martirio : “la Chiesa è più credibile se dà testimonianza
con la p ropria v ita” (Sino do 19 85). 

Testo–base : S. Pié–Ninot, La Teologia Fondam entale, Queriniana, Brescia
20042; La Teología Fundamental, Secretariado Trinitario, Salamanca 20014,
(nuova), 2002 5.

R.D. Salvador Pié–Ninot

TP1G03 La rivelazione e la sua trasmissione nella Chiesa 

1) La teologia in  generale: com pito, metod o, unità e parti. 2) La teolo gia
fonda menta le in particolare: compito, metodo, struttura. 3) La rivelazione:
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natura – possibilità – esistenza, aspetti biblici, asp etti sistem atici. 4) M odelli
di rivelazio ne: R. L atourelle , M. Seckler e A. Dulles. 5) La Parola d i Dio si fa
Scrittura: la testim onianz a della stessa Bib bia, l’unità  della Bib bia, la Bib bia
come libro della Chiesa. 6) La Sacra Scrittura : ispirazione, canonicità,
ermeneutica. 7) La T radizion e: conce tti, monumenti, soggetto. 8) Tradizione
e Bibbia – loro rapporto: unità, reciproca dipendenza, differenza. 9)
Conservazione e proposizio ne del dato  rivelato: il deposito  della rivelazione,
il dogm a e le formu le dogm atiche. 10 ) Il progre sso della  Chiesa nell’intelligen-
za del depositum divinum: il problema dello sviluppo, fon damento e n atura dello
sviluppo, le vie dello sviluppo, percezione dell’omogeneità dello sviluppo.

Bibliog rafia : D. HERCSIK , Die Grundlagen unseres Glaubens. Eine
theologische Prinzipienlehre , Münster 2005; ID., La rivelazione e la sua trasmissione
nella Chiesa , PUG, Roma 2003.

P. Do nath H ercsik

TP1006 Storia ecclesiastica antica e medievale 

Il corso si divide in due parti. La prima parte è una considerazione dei
concili  ecumenici/gen erali del p eriodo : Nicea I  (325) a N icea II (78 7) per la
chiesa antica, Laterano IV (1215) per la chiesa medievale. I concili conten-
gono molta m ateria: teo logia; storia; diritto canonico; istituzioni ecclesiastiche;
liturgia  e sacramenti; preghiera  e vita dev oziona le. Per la se conda  parte de lla
trattazione, verrann o svilup pati ulterio rmen te vari tem i della stor ia della
Chiesa: l’espans ione e la  contrazione del Cristianesimo; lo scisma fra le chiese
d’Oriente  e d’Occid ente; il papato; co nversione  ed evang elizzazione; la vita
consacrata; ecc.

Bibliog rafia :  N. TANNER, I concili d ella chiesa, Jaca Book, Milano 1998;
trad. frances e, Conciles et synodes , Cerf, Paris 1999; trad. spagnola, Los concilios
de la Iglesia,  BAC, Mad rid 200 3; vers. in gl., The Councils of the C hurch: A Sh ort
History , Crossr oad, N ew Yo rk 200 1.  

P. Norman Tanner

TP1007 Esegesi bib lica: Legge e  profeti anteriori  

I. L’ambiente storico dell’antico Israele e il testo dell’Antico Testamento. 1) La
storia  dell’antico Oriente e d’Israele: l’uso della documentazione storiografica
e archeologica per la sua ricostruzione. L’unità geografica siro–p alestines e; la
sua cultura e la sua tipologia religiosa. Il problema delle origini dell’antico
Israele. 2) Il testo dell’Antico Testamento. Il testo ebraico masoretico e la sua
trasmissione. Il testo ebraico testimoniato a Qumran. Il testo greco e il suo
rapporto con il testo masoretico.
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II. Introduzion e al Pentateu co/Tor á e ai Profeti an teriori. Stato attu ale della
ricerca sulla forma zione letteraria del Pentateuco: teorie principali e loro
valore. La storiografia deuteronom ista e la sua importanza per l ’origine
letteraria  e storico–religiosa d el Pentateuc o e dei “libri storici”  (= Profeti
anteriori). Il Pentateuco/Torá come prodotto  della religione storica dell’antico
Israele  e come fondamento della tradiz ione giuda ica: conness ione tra parti
narrative e testi legali e significato dell’“alleanza”.

III. Analisi eseg etica di alcuni tes ti scelti.
P. Santiago Bretón

TP1008 Cristolog ia e soterio logia  
Facendo proprio il desiderio manifestato da i Greci «vogliamo v edere

Gesù» (Gv 12,21) e lasciandos i provocare  dalla ricerca del v olto di Cristo
espressa poeticamente da F. Hölderlin (Uno an cora io cerco / Che amo , fra voi, /
L’ultimo di vostra stirpe) o da J.L. Borges (Non lo vedo / ma insisterò a cercarlo / fino
al giorno / dei miei ultimi passi sulla terra ), il corso si svilu ppa into rno alla
domanda fondamentale, antica e sempre attuale: chi è Gesù Cristo? Si indaga
sulla sua figu ra a due  livelli com pleme ntari, cristo logia im plicita e cris tologia
esplicita, riflesso dei due livelli della coscienza di sé (coscienza implicita o
vissuta e coscienza esplicita o riflessa). La riflessione sull’autocoscienza di
Gesù porta ad approfondire la sua persona come F iglio di D io incarn ato, la
sua storia caratterizzata dall’autorità divina (exousìa ) nell’annuncio del regno
di Dio, ne l comp iere i mira coli e nella «preformazione della Chiesa», e la sua
missione salvifica realizzata soprattutto in prospettiva della passione, morte
e risurrezione. In questo contesto  si fa stretto il confronto fra l’unicità
divino–umana di Ges ù, i profe ti biblici ed  i fondat ori di relig ioni.
Individuando, alla luce del Nu ovo T estame nto, l’esse nza de lla cristolo gia
nell’obbedienza filiale o ass oluta dis ponib ilità di Gesù al Padre e nella sua
docilità allo Spirito San to, il corso analizz a tutta la storia di Gesù di Nazaret
nel suo cammino verso  la croce col dono supremo di sé (pro nobis ), anticipato
nell’istituzione dell’Eu caristia. Si s ottoline a poi che  già il Ges ù storico , nella
sua coscienza implicita o vissuta, è l’origine e «matric e» della c ristolog ia
esplicita propria dell’annuncio cristiano e sviluppata dai Concili ecumenici
(Nicea, Efe so e soprattu tto Calcedo nia [anno 4 51]).

Bibliog rafia : G. MARCHESI , Gesù di Nazaret chi sei? Lineamenti di
cristologia , Milano, San Paolo 20052. 

P. Giovanni Marchesi
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TP1009 Dio rivelato 

Il mistero di Dio uno e trino, centro della fede e della teologia. La
Trinità economica e la Trinità immanente. La rivelazione di Dio nell’Antico
Testamento. Il Dio di Gesù Cristo: la rivelazione del Dio trino nel Nuovo
Testamento. Lo svilu ppo d el dogm a e della teo logia trinit aria: la teolo gia
prenicena; il concilio di N icea; la teologia de l secolo IV: A tanasio, I lario, i
Capp adoci;  il primo  Conc ilio di Costantinopoli; ulteriore sviluppo dogmatico.
Dall’ec onom ia salvifica alla vita  interna d i Dio. L a trinità ne ll’unità: le
proces sioni,  le relazion i, le person e. L’unit à nella trin ità: l’essenz a e gli attributi
divini. La conoscenza “naturale” di Dio. Il linguaggio su Dio: l’analogia.

Bibliografia: L.F. LADARIA , El Dio s vivo y verdad ero. El mist erio de la
Trinidad, Salamanca 1998 (it. Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità , Casale
Monfe rrato 1999 ).

P. Luis  F. Lad aria

TP1010 Fondamenti della liturgia cristiana 

Parte I: Introduzione generale. 1) Cos’è la liturgia cristiana? 2) La
testimonianza della S. Scrittura. 3) Il culto cristiano nel mondo greco–romano.
4) La prima forma della liturgia romana. 5) L’epoca classica d ella liturgia
romana. 6) La liturgia romana durante il periodo franco–germanico. 7) La
storia  liturgica d al X al X V seco lo. 8) Il pensiero liturgico della riforma:
Lutero, Calvino, Zwingli. 9) La riforma liturgica del Concilio di Trento. 10)
Il movimento liturgico classico.

Parte II: Fondamenti della l iturgia.  1) La riforma liturgica del Co ncilio
Vaticano II: la com missio ne prep aratoria e  la Sacrosanctum Concilium. 2) L’anno
liturgico. 3) Spiritualità liturgica. 4) Teologia della liturgia. 5) Liturgia delle ore.

Parte III: Liturgia pastorale. 1) Princ ipi e norm e per l’us o del M essale
Romano. 2) Inculturazione liturgica. 3) L iturgia ed  ecum enism o. 4) Litu rgia
e diakonia . 5) Questioni p astorali.

Bibliog rafia : K. PECKLERS, Dynamic Equivalence: the Living Language of
Christian Worsh ip, Collegeville  2003; I D., ED., Liturgy in a  Postmod ern Wo rld,
Lond on 200 3; ID., Worsh ip, London 2003.

P. Keith Pecklers

TP1011 Introduzione alla patrologia e all’archeologia cristiana

1) Patrologia, patristica e letteratura cristiana antica. 2) Lo studio dei
Padri nella teologia: sign ificato e meto do. 3) G li Apoc rifi Biblici:
canonizzazione del Nuovo Testamento, gli apocrifi ed il Protovangelo di
Giacomo. 4) La lette ratura d ei “Pad ri Apo stolici”: 1  Lettera di Clemente ai
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Corin zi, la Didaché e il Pastore di Erma. 5) Ignazio di Antiochia e le sue lettere.
6) La letteratura apologetica e Giustino Martire: un’esperienza di incontro  tra
cristianesimo e filosofia greca; il Logos spermatikos. 7) Ireneo di Lione:
cristologia, mariologia, antropologia, la Regula  Fidei, la tradizione apostolica ed
anti–gnosticismo. 8) Gn osticismo: la minaccia degli gnostici, Marcione e
Valentino. 9) L’ambiente alessandrino tra II e III secolo: Clemente ed
Origene. Principali temi della “ricerca” teologica origeniana (riflessione
trinitaria, antropolo gia). Alessandria nel IV secolo ed Atanasio. 10) L’esegesi
patristica: l’approccio alla parola di Dio, l’esegesi spirituale di Origene,
allegoria  e tipologia . 11) La r iflession e dei Ca ppado ci nelle co ntrove rsie
trinitarie  e cristolo giche d el IV se colo: Ba silio, Gre gorio d i Nazianzo,
Greg orio di Nissa. 12) Lo sviluppo della teologia nell’Africa del Nord tra II
e III seco lo. Tertulliano, Cipriano, i Donatisti, ed Ottato di Milevi. 13)
Agostino: l’elaborazione teologica connessa al servizio di pastore. 14) La
scuola  di Antio chia e G iovann i Crisos tomo . 15) Il Conc ilio di Calcedonia:
Nestorio, Cirillo di Alessandria e Leone Magno.

P. Josep h Caro la

GR1001 Greco 1 

 1) Alfabeto e pronuncia delle lettere. Spiriti e ditton ghi. Ac centi.
Traslitterazione. 2) Verbo: Indicativo presente attivo, medio e passivo (dei
verbi in –T e dei verbi in –:4); indicativo imperfetto attivo, medio e passivo
(dei verbi in –T e dei verbi in –:4). Imperativo presente attivo, medio e
passivo (dei verbi in –T e dei verbi in –:4); uso dell’ imper ativo. Pa rticipio
presente  attivo, medio  e passiv o (dei ve rbi in – T e dei verbi in –:4); uso del
participio. Infinito presente attivo, medio e passivo (dei verbi in –T e dei verbi
in –:4); uso dell’infinito. I verbi deponenti (al presente). 3) Nomi: tutte le
declina zioni;  indicazioni minime essenziali sull’uso  dei casi. 4) Ag gettivi: tutte
le declina zioni.  Uso dell’aggettivo. 5) Pronomi personali, pronomi e aggettivi
dimo strativi,  pronomi e aggett ivi  interrogativi,  pronomi e aggettivi indefin iti,
pronomi riflessivi, aggettivi posses sivi. 6) Articolo e preposizioni “proprie”;
congiunzioni e avverbi frequenti. 7) Vocabolario: circa 250 parole. La
frequenza del corso richiede costante impegno e lo svolgimento regolare di
esercizi a casa. È necessario avere a disposizione un testo greco del Nuovo
Testam ento. NB: L’esame si deve sostenere a febbraio, non può essere rimandato.

Bibliog rafia : F. SERAFINI, Corso di greco del Nuo vo Testamento , Edizioni
San Paolo, Cinisello Balsamo 2003; F. POGGI, F. SERAFINI, Esercizi per il corso
di greco del Nuovo T estamento , Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2003.

Dr. Filippo Serafini, Dr. Flaminio Poggi
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GR1002 Greco 2 

1) Verbo: l’aoristo debole indicativo attivo, med io e passivo; l’ao risto
forte indicativ o attivo, m edio e passivo; l’aoristo dei verbi in –:4. Imperativo,
congiuntivo, participio  e infinito a oristo attiv o, med io e pass ivo (dei v erbi in
–T e dei verbi in –:4). Il futuro indicativo attivo, medio e passivo (dei verbi
in –T e dei verbi in –:4 ); cenni all’uso dell’infinito futuro e del participio
futuro. Il perfetto e piuccheperfetto attivo, medio e passivo in tutti i modi (dei
verbi in –T e dei verbi in –:4). Verbi dep onenti (al futuro , aoristo e perfetto ).
Il congiuntivo attivo, medio e passivo (dei verbi in –T e dei verbi in –:4); uso
del congiuntivo nelle proposizioni principali, per esprimere indeterminatezza,
il congiuntivo per le proib izioni í<" con il congiuntivo. 2) Comparativo e
superlativ o degli agg ettivi e de gli avve rbi. 3) Il pro nom e relativo  e le
proposizioni relative; alcune proposiz ioni sub ordina te più fre quent i:
participia li (incluso il genitivo assoluto); infinitive; dichiarative; cenni ad altre
propo sizioni:  finali e consecu tive. 4) Testi  da leggere: circa 10 capitoli scelti da
Marco e Giovanni. 5) Vocabolario: circa 500 parole (2 50 + 2 50). NB: Possono
iscriversi al corso di Greco 2 soltanto gli studenti che hanno superato l’esame del corso di
Greco 1 oppure il livello 1 nell’esame di qualificazione di Greco. L’esame del corso di Greco
2 si deve sostenere a giugno: non può essere rimandato.

Bibliog rafia : F. SERAFINI, Corso di greco del Nuo vo Testamento , Edizioni
San Paolo, Cinisello Balsamo 2003; F. POGGI, F. SERAFINI, Esercizi per il corso
di greco del Nuovo T estamento , Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2003.

Dr. Filippo Serafini, Dr. Flaminio Poggi

GR1101 Introduction to New Testament Greek I

Language as sound which comm unicates: spoken word to written
word. Review of basic English grammar and syntax. English and Greek
contrasted. Brief sketch of the development of Greek from Hellenic to
Hellenistic–Koine. The alp habet, v erb and  noun  system s; case fu nctions.
Present and imperfective aspect. First and second declension nouns.
Extensive translation exercises, weekly written assignments, written
mid–semester and final examinations.

R.D. Gervasis Karumathy 

GR1102 Introduction to New  Testament G reek II

Brief review of Greek I. Pronouns, deponent verbs. Future tense, first
and second aorist aspect. Middle and passive voice. Third declension.
Comparison of adjectives. The complete verb system. Participles, genitive
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absolute. The subjunctive. Extensive translation exercises, written
assignments, written mid–semester and final examinations.

R.D. Gervasis Karumathy

TP1012 Esegesi biblica: corpo paolino 

1. Introduzione alla figura  di Paolo  e alla teologia pao lina: linee della vita
dell’apostolo ; person alità; situaz ione so ciologic a, religiosa  e politica d elle
comu nità alle quali il  tarsiota si indirizza; cronologia delle singole lettere; loro
autenticità. 2. Lettu ra esege tica veloc e di bran i scelti da sette lettere diverse
seguita da una  presen tazione  globale  delle tematiche più  significat ive delle
altre lettere del corpo paolino. 3. Il quadro sincronico della teologia paolina
nei suoi tem i centrali: d isegno  di Dio , vangelo /Cristo , Spirito Santo, fede,
giustizia  di Dio e giustificazione, Chiesa e dimensione escatologica. 4.
Attualiz zazion e erme neutica  di ques ti temi.

Inoltre ciascu no studen te
– preparerà personalmente un’introduzione ai problemi della vita di Paolo e
del corpo paolino  serven dosi di R .E. BROWN, oppu re A. S ACCHI, oppure J.
SÁNCHEZ BOSCH.
– sceglierà  un com menta rio per la lettura esegetica servendosi di R.E. BROWN,
J.A. FITZMYER, R.E. MURPHY, oppure W.R . FARMER, oppu re P. R OSSANO,
ecc. 

P. Scott Brodeur

TP1013 La Chiesa di Cristo:

A) Rivelazione e costituzione 

Storia: 1) Superamento del trattato De Ecclesia : dall’Apolog etica ai recenti
tentativi di  ripensamento dell’ecclesio logia. 2) R invenim ento de i mod elli
ecclesiologici nella tradizione ecclesiale e teologica: l’ecclesiologia patristica,
medioevale, controversistica, ma nualistic a. 3) L’ecc lesiolog ia del Co ncilio
Vaticano II: Lumen Gentium. 4) Le ecclesiologie post–conciliari: panoramica e
valutazione. Sacra Scrittura : 1) La Chiesa  nel Nu ovo T estam ento: ind agine su lla
natura e sull’identità della Ch iesa. 2) L a questio ne della  fonda zione d ella
Chiesa. 3) La C hiesa ne l mistero  di Dio : la Chiesa come momento e come
dimensione costitutiv a della R ivelazio ne. Teologia : 1) Prospettiva d i sintesi a
partire dai risultati de llo studio sulla S acra Scrittura e d ella storia: rinvenim ento
delle costanti che definiscono la Chiesa. 2) Le dim ension i fonda menta li della
Chiesa; 2.1 la dimensione storico–memoriale; 2.2 la dimensione
misterico–sacramentale; 2.3 la dim ension e pneu matico –carism atica; 2.4 la
dimensione escatologica; 2.5 la dime nsione  marian a. 3) Pro spettiva  di sintesi:
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la Chiesa, mistero di  comunione. S ignificato  e portata  della form ula
“eccles iologia  di comunione”. 4) Chiesa universale e Chiesa locale: Chiese
particola ri, in quibus et ex quibus una et unica E cclesia catholica exsistit (LG 23). 5)
Questione di metodo: quale trattato di ecclesiologia per il nostro tempo?

R.D. D ario Vita li

B) Magistero e proprietà 

1) Il magistero ecclesiastico. L’infallibilità del popolo d i Dio. Il fond amento
biblico e l’evoluzion e storica del m agistero. I deten tori del magistero.
L’infallibilità del ma gistero n el definir e la fede. Il magistero ordinario e
universale. I limiti dell’oggetto dell’infallibilità. L’autorità del magistero
non–definitivo. Il rapporto tra il magistero e la teologia.

2) Le propriet à della Chiesa. Le proprietà nel simbolo della fede. L’unità e
l’unicità. I principi cattolici dell’ecumenismo. La cattolicità della chiesa e la sua
necessità  per la salv ezza. La  Chiesa  “sacram ento un iversale  della salvezza”. La
santità della sposa di Cristo. L’apostolicità nella fede e nel ministero.

P. William Henn, ofmcap

TP1014 Mario logia  

I. Introduzione. 1) Il discors o su M aria ogg i. 2) Il luogo della m ariologia
all’interno della teologia. II. Maria secondo la testimonianza delle Sacre Scritture . 1)
Dati rilevanti dall’An tico Testam ento. 2) M aria nel Nuo vo Testam ento. III.
La maternità d ivina di M aria. 1) Lo sviluppo della dottrina. 2) Il Concilio di
Efeso. 3) Signif icato teo logico. IV . Maria, sempre Vergine. 1) La verginità di
Maria  nel Nuovo Testam ento. 2) I l pensiero dei Pa dri. 3) M agistero  della
Chiesa, sviluppi posteriori e teologia. V. La santità di M aria. 1) La definizione
dell’Imm acolata Concezione. 2) La santità attuale di Maria e il suo cammino
di fede. VI. Maria assunta. 1) Aspetti teologici. 2) Maria inizio ed immagine
della Chiesa e segno di speranza. VII. Maria nella vita della Chiesa . 1) Il ruolo di
Maria  nel culto di Dio per Gesù Cristo nello S pirito Sa nto. 2) P ratiche d ella
spiritualità mariana. 3) Maria nella pietà popolare.

P. Pawe l Kapusta

TP1015 Sacramenti I: battesimo, cresima, eucaristia 

Mentre  nel seco ndo m illennio i s acramenti sono stati inda gati
esclusivam ente sulla base della speculazione sistematica, nel primo venivano
compresi e spiega ti “per ritus et preces” (cf Sacrosanctum concilium 48), cioè a
partire dal vissuto  cultuale. Facen do nostra la m etodolog ia unanim emente
professata  dai Padri d ’Oriente e d ’Occiden te, in un prim o mom ento
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(=catechesi) prospetteremo q uale ermeneutica dei sacram enti il quadro
teo–antropologico della red enzion e vicaria, “ a com inciare d alla Gen esi e
passando in rassegna tutte le Scritture” (cf Diario di Egeria). Quindi, nel
secondo mom ento (= mistagogia ), partendo dall’esperienza celebrativa vedremo
in qual m odo i sa crame nti dell’iniz iazione c i inserisco no nell’e conom ia
salvifica. Scopr iremo  allora ch e, attraver so il Battesimo e la Cresima,  siamo
immersi una vo lta per tutt e nella m orte–ris urrezio ne del S ignore, c osì da
nascere e ricevere i carismi necessari alla vita, e che, per mezz o dell’Eucaristia ,
veniamo ripresentati al medesimo evento di morte–risurrezione secondo i
r itmi delle nostre pasque dom enicali e quotidiane, in vista della nostra
progressiva trasformazione nel corpo ecclesiale. L’opzione per la m etodo logia
mistagogica, ovvero  l’attenzio ne privile giata al “magistero” della lex orandi,
consentirà alla Chiesa del terzo m illennio d i rileggere  le grand i conqu iste della
scolastica e le stesse dichiarazioni magisteriali di Trento in una luce nuova, che
eviden zia meglio la dinamica dei nostri coinvo lgimen ti sacram entali
nell’evento pasquale che è Cristo morto e risorto.

P. Cesare Giraudo

TP1017 Il Diritto nel mistero della Chiesa 

Parte prima: N atura del diritto  ecclesiale. 1) Fond amen ti di antro pologia
filosofica e teologica. 2) Fondamenti ecclesiologici. 3) Le fonti del diritto
ecclesiale.

Parte seconda: Il Po polo di Dio . 4) I fedeli in genere e le persone nella
Chiesa. 5) I fedeli l aici. 6) I fed eli nel m inistero s acro o c hierici. 7) I  fedeli
nella vita c onsacr ata. 8) Le  associaz ioni di fed eli.

Parte terza: Le funzioni e la potestà sacra nel Popolo di Dio . 9) La potestà sacra.
10) L’ufficio ecclesiastico. 11) Eserciz io del munus e della potestà di santificare.
12) Eserciz io del munus e della po testà di in segnare . 13) Es ercizio d el munus e
della potestà di governare.

Parte quarta: Ordinamento del Popolo di Dio . 14) O rgani di g overn o della
Chiesa universale. 15) Organi di governo a livello diocesano, sovradiocesano
e infradiocesano della Chiesa.

Bibliografia: G. GHIRLANDA, Il diritto nella C hiesa mistero  di comunione.
Comp endio di diritto ecclesiale , Cinisello Balsamo (MI)–Roma 20003; ID.,
Introduzione al diritto ecclesiale, Casale Monferrato 1993.

P. Gianfranco Ghirlanda
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TP1019 Esegesi biblica: profezia e apocalittica 

I. Questioni genera li. 1) Introduzione storica: ambientazione storica e
sociale  dei profeti. 2) Introduzione letteraria: forma finale e genesi dei libri
profetic i; tipi testua li. 3) Testi e fenomeni profetici nell’antico Vicino Oriente.

II. Le quattro grandi raccolte (Is, Ger, Ez, XII Profeti). 1) Introduzioni
speciali:  somma rio del contenuto, struttura e storia red aziona le dei libri s celti.
2) Lettu ra di alcu ni brani s ignificativ i e discus sione d i temi teo logici.

III. Letteratura apocalittica. 1) Caratteristiche e origine dell’apocalittica. 2)
Il libro di Daniele: introduzione al libro e lettura di un brano importante.

P. Charles Conroy, msc

TP1020 Sacram enti II: ordine, matrim onio, un zione d egli inferm i,
penitenza

La peniten za, sacra mento  della rico nciliazion e del cristiano peccatore.
L’unzione degli infermi, sacramento d ell’aiuto spirituale e sollievo  per il
cristiano malato. Il ministero sa cerdotale, sacra mento  che partecipa in modo
proprio  all’unico sacerdozio di Cristo ed è ordinato al sacerdozio comune dei
fedeli.  Il matrimonio cristiano, sacram ento dell’unione tra Cristo e la Chiesa.
Studio  dei fon dame nti biblici, d ello svilu ppo sto rico della  teologia  e della
prassi e dell’insegnamento del magistero.

Bibliografia: J .M. M ILLÁS, Penitenza . Matrim onio. Ord ine. Unz ione degli
infermi, PUG, Roma 1994.

P. José M. Millás

TP1022 Teologia morale fondamentale: sequela di Cristo 

Il corso si svolge in parte a modo di seminario. Ci saranno 2 ore di
lezione del professore e un incontro di seminario ogni settimana con un
assistente. Gli studenti di questo  corso sono dispensati da un corso opzionale.

Esperienza morale . Carattere originar io del fenomeno morale. Fondamento
biblico dell’esperienza morale: tradizioni etiche anticotestamentarie; Gesù di
Nazaret e l’incontro con lui. L’adesione di fede come evento di coscienza
morale.

Unità personale nell’agire concreto. Bontà morale e vincolo all’oggettività.
Elementi costitutivi della moralità personale. Norme morali: loro origine,
significato e valore, trasmissione. Coscienza m orale. Carattere specifico  della
morale cristiana.

Decisione morale nella fede. Vita morale personale. Opzione morale
fonda menta le cristiana. Il male morale: sua dimensione personale e sua
efficacia  storica. Conoscenza di Dio e c onvers ione. M agistero  della chiesa in
campo morale.
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Bibliografia: S. BASTIANEL, Teologia  morale  fondamentale. Moralità personale,
ethos, etica cristiana, PUG , Roma 2 005 (5/ ristampa).

P. Sergio Bastianel

TP1023 Storia ecclesiastica: riforma cattolica e protestante 

1. Introduzione. L’importanza di conoscere la storia del ’500. La
“Dichiarazione congiunta sulla dottrina d ella giustific azione ”. 2. Rifo rma d ella
vita religiosa: certosini, benedettini e mendicanti. Le forme di vita
semi–religiosa. Nuo vi ordin i. 3. Scisma occiden tale e con ciliarism o. Con cilio
di Costanza. Concilio di Basilea. 4. L’unione della Chiesa orientale ed
occide ntale al Con cilio di Firenze. Il decreto Laetentur Coeli . Le chie se orien tali
in Russia sotto la dominazione ottomana. 5. L’Umanesimo e l’umanesimo
biblico: Lorenzo Valla; Lefèvre; Erasmo. 6. Le edizioni delle Lettere d i Paolo
e i commenti. 7. Il Papato rinascimentale da Martino V a Paolo III. 8. La
Riforma di Lute ro. Lo s canda lo delle  indulgenze. L’affissio ne delle  Tesi: sto ria
o leggenda?  9. L’impo rtanza della riforma luterana in Europa. La Confessio
augustana. 10. Rifo rma ca lvinista e z winglia na. La P olemic a intra–r iforma toria
sull’eucaristia. 11. Rifo rma an glicana. 1 2. Il Mo ndo N uovo  e la Congregazione
di Propaganda Fide. 13. Riforma Cattolica e il Concilio di Trento.

Bibliografia: J.E. VERCRUYSSE, “Causa  Reforma tionis”. La  Storia della
Chiesa nei secoli XV–XV I. Lineamenti – Sussidi,  PUG, Roma  2003 (5/ edizione
riveduta  e aggiornata) ; G. PANI, Paolo, Agostino e Lutero , Ed. Ru bettino , Soveria
Mannelli 2005, e un manuale a scelta dello studente.

P. Giancarlo Pani

TP1024 Esege si biblica: sa lmi e scritti sa pienzia li 

1) La letteratura sapienziale di Israele: generi  e motivi  letterari ; temi
teologic i. 2) Introduzione ai singoli libri ed esegesi di brani scelti. 3)
Introd uzione  al libro de i Salmi. E segesi d i Salmi sc elti.

Prof. Brun a Costacu rta

TP1025 L’inizio della salvezza umana: protologia cristiana 

 L’uomo soggetto attivo nel fare teologia; la condizione umana come è
intesa dalla scienza e nella storia. La teologia della creazione del mondo e
dell ’uomo e una loro rilettura alla luce del mistero di Cristo. L’interazione tra
la teologia della creazione e il mond o della scienza . L’uom o come  unità
corpo–anima e come persona. L’uomo, fatto a im magin e di Dio , invitato a lla
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comunione con Dio. Il peccato visto come l’infedeltà dell’uomo e l’alienazio-
ne della storia dal progetto originario di Dio.

P. Ma rio Farru gia

TP1026 Escatologia cristiana 

Introduzione al corso . Escato– logia: un term ine, un trattato. Il contesto
storico– cultura le dell’escatologia odierna: postmodernità e nuova
evangelizzazione. La questione del linguag gio escatologico. L’inizio  del trattato
e il futuro da pensare. L’apertura escatologica della Scrittura e l’esperienza
della chiesa prim itiva. La parus ia (I): il dato di fede e la sua interpretazione. La
parusia  (II): risurrezione dei morti. La parusia (III): il compimento. La paru sia
(IV): il giudizio. La vita eterna: il cielo. La morte eterna, o meglio definitiva:
l’inferno. La purificazione al di là della morte: il purgato rio. La q uestion e dello
stato inte rmed io. 

Bibliografia: Manuale di riferimento per i punti I–V: A. NITROLA,
Trattato di escatologia , I: “Spu nti per u n pens are esca tologico ”, Cinise llo
Balsam o 2001 ; ID., Escatolog ia, Casale Monferrato 1991.

R.D. A ntonio  Nitrola

TP1027 Teolo gia morale speciale: etica teolo gale ed etica biomedica

I. Il culto: la definizione del culto e la vita di adorazione attraverso la
preghiera, i sacramenti e l’eucaristia domenicale.  L’ateismo. L’invocazione del
Nome di Dio: il giuramento e i voti.  La violazione del culto.

II. La Pietas filiale: dalla coscienza infantile alla coscienza adulta. Le
respon sabilità ge nitoriali (parenting).

III. L’Etica  Biom edica: 1)  Introd uzione . 2) L’antr opolo gia e la
deontologia medica. 3) Criteri e principi. 4) Il valore della vita umana 5) Le
teorie  dell’animazione. 6) Lo statuto dell’embrione e l’aborto. 7) Il suicidio. 8)
L’eutanasia. 9) La tanatologia. 10) La pe na capitale. 11) La guerra giusta. 12)
L’etica della chir urgia. 13 ) La steriliz zazione . 14) L’in tersessu alità e la
transessualità. 15) Le tecniche artificiali della procreazione umana. 16)
L’eugenetica e la clona zione. 1 7) La bio tecnolo gia e l’informatica. 18) La
ciberne tica e la m anipola zione g enetica.  

P. Mark Attard , ocarm

TP1028 Teolo gia pasto rale 

Parte I. Psico logia pastora le: introduzio ne generale
Antro pologia  pastora le: i conce tti di base d elle più im portan ti teorie  della

personalità; i meccanismi di difesa e la loro importanza nelle diverse situazioni
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pastora li. Cons ulenza  pastora le: divers i mod elli, la relazio ne personale. La
tecnica del colloquio pastorale: le principali tecniche. Direzione spirituale:
diversi mod elli. Con fession e: analisi p sicologic a della co lpevole zza e de lla
coscienza.

Parte II. Psic ologia pastor ale: questioni scelt e 
Malatt ia e sofferenza: l’im portanza d ell’immagin e di Dio. M orte e lutto:

le cinque fasi di Kübler–Ross vs. le cinque tentazioni d el “Libro della forza
di morire”. Dinamica di gruppo: la leadership; il conformismo; la folla.
Matrim onio e famiglia : lo svilup po del m atrimo nio, prev enzion e e terapia , il
divorzio. Situazio ni pasto rali specifiche: il labirinto dell’handicap; la s indrome
post–abortiva, omosessualità. Burnout pastorale.

Bibliog rafia : M. SZENTMÁRTONI, Cammin are insieme. Psicologia  pastorale ,
Cinisello  Balsamo 2001; ID., Introduzio ne alla teologia p astorale , Casale
Monfe rrato 1992  (spagn., port., slov acco).

P. Mihály Szentmártoni

Parte III: Il sacramento della riconciliazione
Le dodici lezioni fanno parte del corso di teologia pastorale,  ma

appartengono proprio  a quella s ezione  della teolo gia pastorale che interessa
il teologo morale. Si tratta soprattutto della colpa, del peccato e del
sacrame nto della riconciliazione che Gesù Cristo ha lasciato a i suoi dis cepoli.
Il corso è proposto  non so ltanto a coloro ch e si prep arano p er l’ufficio
sacerdotale del confess ore, ma an che a tutti quan ti trovano diffic oltà
nell’individu are le zone d ’ombra n ella vita uman a (e distaccarsen e).

P. Philipp S chmitz

TP1029 Esegesi biblica: corpo giovanneo 

I. Vang elo: 1) Introduzione al quarto vangelo. Sull’a utore: d ati della
tradizione e del vangelo stesso. Sul libro: tempo e luogo di composizione,
rapporto  con i sinottici.  Struttur a del van gelo e le su e caratter istiche. 2) S tudio
della dimens ione teologic a di alcuni term ini e temi caratteristici d el quarto
vangelo. 3) Analisi esegetica di un capitolo o parte scelta del vangelo.

II. Lettere: 4) Introduzione alle Lettere: l’autore, i destinatari e tempo di
composizione, affinità con il quarto vangelo, struttura. 5) Analisi esegetica di
un capitolo o parti scelte.

III. Apocalisse : 6) Introd uzione  all’Apo calisse: l’autore e tempo di
composizione. Il suo genere letterario. Struttura. Aspetti comuni con gli altri
scritti giovannei. 7) Analisi esegetica di un capitolo o di una parte scelta.

P. Javier López
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TP1030 La dottr ina della  grazia

La dottrina della grazia è al centro della relazione personale di Dio con
l’uomo. Ques ta relazio ne è di fa tto caratte rizzata d a una d inamic a mess a in
atto da Dio Uno e Trino al fine di far partecipare l’uomo – attraverso
l’impiego della sua  libertà libe rata – alla  stessa vita trinitaria. In questo corso
incontriamo, dopo l’esame della testimonianza biblica, i temi classici e odierni
del trattato sulla grazia, sotto un’ottica sia storica che sistematica: grazia e
natura umana , grazia e libertà, giustifica zione e divin izzazione, vo lontà
salvifica univer sale e pre destina zione/ riprova zione, v irtù e m eriti, grazia
sacramentale ed esperienza della grazia.

Bibliografia:  PH. G. RENCZES, Agir de Dieu  et liberté de l’homme. Recherches
sur l’anthropologie théologique de saint Maxime le Confesseur, Paris 2003.

P. Philipp G. Renczes

TP1031 Esistenza cristiana nella fede, speranza, carità 

Il nostro “trattato su fede speranza e c arità” inte nde sv iluppar e quello
che potrebbe altrimenti essere presentato come un “corso fondamentale sul
dinamismo teologale”: le tre classiche virtutes theologicae, infatti, non fanno altro
che rivelare la trama essenziale del dinamismo implicito nella tensione a Dio,
quando il dinam ismo in  questione si attua com e autentica ap ertura della m ente
e del cuore, come am ore che spera e crede secondo l’intenzione dello Spirito
santo. Il corso si propone dunque di offrire una prospettiva di sintesi
teologica a partire da una riflessione sulle dimensioni antropologiche
fonda menta li della nostra risposta alla grazia: in definitiva, si tratterà di
cogliere la fisionomia di questa risposta nella concretezza dei dinamismi
spirituali  umani, i dinamismi di intelligenza e volontà  in cui si articola la nostra
tensione alla verità e al bene, in vista della piena realizzazione della imago Dei
custodita  nella creatura come cifra originaria della sua trascendenza.
L’impegno del nostro studio ci vedrà dapprima confrontati con le diverse
interpretazioni dell’esistenza cristiana maturate nell’arco della storia d ella
teologia; per poi delineare un quadro conclusivo a carattere sistematico
giocato sull’accostamento della figura del cristiano a quella del suo Signore e
Maestro.

Bibliografia: J. ALFARO, Fides, spes, caritas. Adnotationes in tractatum de
virtutibus theo logicis, Ed. nova, PUG, Roma 1968.

R.D. Sergio P. Bonanni
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TP1032 Teologia morale speciale: giustizia, sessualità, comunica-
zione

1) Etica della sessualità  umana nella storia del cristianesimo. 2) Etica
politica in un mo ndo ingiu stamente  diviso (giustizia, pace, protezione
dell’ambiente). 3) Etica della comunicazione sociale.

P. Philipp S chmitz

TP1033 Storia ecclesiastica moderna e contemporanea 

Il corso si  basa su M. CHAPPIN , Subsidia per il Corso di S toria Ecclesiastica
Recente, da acquistare nella libreria dell’Università; aggiornamenti saranno
distribu iti duran te le lezion i.

I. La Chiesa cattolica nel periodo dell’assolutismo ed illuminismo
(1680–1 776/17 89). 1) Il sistem a sociale  e politico , il clima culturale : l’assoluti-
smo, il barocc o, l’illum inismo. 2) La relazione della Chiesa con i l s istema
sociale  e politico e con  la cultura. 3) La  vita interna: liturgia e d evozio ni,
spiritualità, la vita consacrata, l’evangelizzazione: pastorale e missioni. 4)
Ministeri gerarchici e strutture: livello locale (vescovi ed episcopalismo,
sacerdoti),  livello universale (p apato). 5) La teologia: la sfida dell’Illuminismo,
nuovi sviluppi, le controversie intorno al Giansenismo, il significato di S.
Alfonso  de Liguo ri († 1787).

II. La Chiesa cattolica nel periodo del liberalismo, nazionalismo e romanticismo
(1776/1 789–18 78). 6) Il sistema so ciale e politico, il clima c ulturale: i conce tti
chiave, la relazione con la realtà religiosa/ecclesiale, espressioni concrete del
l iberalismo e del naz ionalismo. 7) La Chiesa di fronte al “liberalismo”:
atteggiamenti di apertura e di rigetto, l’atteggiam ento della Sa nta Sede. 8) La
vita interna: liturgia  e devozioni, spiritualità, la vita consacrata, evangelizzazio-
ne: pastorale e missioni. 9) Ministeri gerarchici e strutture: liv ello locale
(vescovi e sacerdo ti), livello universale (papato e Concilio Vaticano I). 10) La
teologia: tentativi di rinnovamento (Tubinga, la Scuola Romana, J.H.
Newm an) e problem i centrali (teologia fo ndame ntale, ecclesiolog ia).

III. La Chiesa cattolica nel periodo  dei grandi conflitti internazion ali, della
democratizzazione e della tecnicizzazione (1878–oggi). 11) Gli svilu ppi po litici e
cultura li: i conflitti internazionali (dall’imperialismo alla decolonizzazione); dal
l iberalismo al socialismo; dal totalitarismo alla democrazia; elettronica ed
esistenzialismo. 12) La relazione della Chiesa con il mondo: costruzione di
un’alternativa (1878–1958/63), a servizio dell’umanità (1958/63 fino ad oggi).
13) La vita interna: la liturgia, devozioni e spiritualità, la vita consacrata,
l’evangelizzazione. 14) Ministeri gerarchici e strutture: livello locale (vescovi
e sacerdo ti), livello un iversale  (papato e Concilio Vaticano II). 15) La teolo gia
(e filosofia): i tentativi di rinnovamento (neo–tomismo, modernismo e
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antimodernismo, “le Saulchoir”, “la No uvelle T héolog ie”, Hum ani Gen eris,
neo–tomismo trascend entale, sv iluppi rec enti com e la teolog ia della
liberazione) e le tematiche predominanti (teologia fondamentale e
ecclesiologia).

P. Ma rcel Ch appin

CORSI OPZIONALI

TO1013 Comunicazioni pastorali: Teologia e pratica 

Il corso presenta un’introduzione ge nerale alla  teologia  pastora le della
comunicazione e ai principi di pianificazione della comunicazione p astorale
a livello parrocchiale e a livello diocesano, fo ndati su elem enti di specificità
della comunicazione religiosa (simbolismo religioso, parabola, lim inalità), sui
docum enti della Chiesa, sulla comunicazione e sul linguaggio e l’agire di Gesù,
perfetto comu nicatore . Iniziand o dalla co mun icazion e interpe rsonale
(direzione spirituale), il corso esamina le varie forme  in cui si art icola la
comunicazione pastorale: la comunicazione a livello di piccoli gruppi e l’uso
di audiovisivi; la comunicazione per il rinnovamento e per la nuova
evangelizzazione; la comun icazione nell’am bito di com unità ecclesiali di base;
la comunicazione a livello parrocchiale e l’omiletica; la comunicazione
diocesana; il ruolo svolto d ai mezzi di c omun icazione soc iale nella crescita
spirituale  e morale; i modelli di trasmissione religiosa radiofonica e televisiva;
i princip i delle relaz ioni pu bbliche  nella chie sa. Ven gono p resenta ti, inoltre,
esempi appropriati di comunicazione pastorale in diversi paesi del mondo.

R.D. Giuseppe Mazza

TO1025 Riflessione teologica sul cinema 1: il film religioso 

Adoperando le tecniche di lettura critica, si farà un’analisi del
linguag gio cinem atografic o di un a serie di film ritenuti di “arg omento
religioso”. Si cerche rà di dim ostrare q uanto il lin guagg io e lo stile d i un film
siano legati al significato del suo conten uto, di verifica re, cioè, q uanto il
“contenu to religioso” di un film possa essere af ferma to o neg ato dallo  stile del
film o possa assumere  sfumatu re diverse in b ase ad esso . Saranno p roiettati
dei film su diversi temi religiosi (vita di Gesù, vita dei santi, esperienza di Dio,
peccato  e grazia, sacrificio, conversione, vocazione, amore, ecc.) sui q uali,
partendo dall’analis i filmica, s i farà una  riflession e dal punto di vista della
teologia  cattolica. Le modalità del corso includeranno lezioni, la visione di
sedici film, letture scelte e lavori scritti su alcuni film visionati nel
laboratorio–cinema. I film studiati  nel corso sono: Il Vangelo secondo M atteo, di
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Pier Paolo Pa solini (1964);  Gesù di Montreal, di Denys A rcand (198 9); Thérèse,
di Alain Cav alier (1986);  Francesco d’Assisi , di Liliana  Cavan i (1966) ; Sotto il sole
di Satana,  di  Maurice Pialat (198 7); Il diario di un curato di campagna, di Robert
Bresson (1950) ; La leggenda del San to Bevitore, di Erm anno O lmi (19 88); Luci
d’inverno, di Ingm ar Berg man (1 962); Tre colori: Film rosso, di Krzysztof
KieÑlowski (1994) ; Paris, Texas, di Wim  Wen ders (19 84); Il cielo sopra Berlino, di
Wim Wen ders (19 87); Il sacrificio , di Andrei Tarkovski (1986) ; Fiori d’equ inozio ,
di Yasijiro  Ozu (1 960); Happy T ogether, di Wong Kar–Wa i (1997) ; Tilai di
Idrissa O uedrao go (199 0), Kadosh  di Amo s Gitai (1999 ).

P. Lloyd Baugh

TO1035 Il diritto can onico sa crame ntale e m atrimon iale

Sacram enti in genere: il diritto ai sacramenti e questioni ecumeniche
circa la commu nicatio in sacra mentis . Sacram enti dell’in iziazion e cristiana : il
battesimo, la cresima e l’eucarestia. Sacramenti della guarigione: la penitenza
e l’unzione degli infermi. Il matrimonio: descrizione del patto matrimoniale;
beni e fini del matrimonio. Distinz ione tra l’es senza e  le propr ietà essen ziali.
Il consenso matrimoniale come l’atto um ano e la su a causa lità nella  creazione
del vincolo  matrimoniale. L’identità e l’inseparabilità tra contratto e sacramen-
to. Protezion e delle perso ne e dell’ordin e sociale tram ite il sistema degli
impedim enti matrimoniali. Tutela della libertà e volontarietà del consenso,
quale  atto costitutivo del matrimonio. Forma canonica della celebrazione del
matrimonio; questio ni ecumeniche circa i matrimoni misti e matrimoni con
non b attezzati.

P. James Conn

TO1036 Riflessione teologica sul cinema 4: l’esperienza di Dio nel
cinem a mon diale  

Tra i primi film  della stor ia del cine ma ci so no delle  opere s ulla
Passione e Risurrezione di Gesù. Parallelamente allo sviluppo della sett ima
arte, prima nel mondo europeo/am ericano e poi in tutto il mondo, si verifica
uno sviluppo nella varietà e nella complessità delle rappresentazioni filmiche
del fatto religio so, dell’es perienz a di Dio . In ques to corso , si farà un ’analisi sia
del contenuto che dello stile di alcuni dei tanti film che hanno come tematica
l’esperienza di Dio. La metà dei film studiati saranno da registi/autori di
culture tradizion almen te ed esp licitamente  giudeo –cristian e, gli altri film
saranno da registi di altre tradizioni culturali e di fede. Per ogni film, si terrà
conto del contesto storico–culturale e religioso dell’autore e si cercherà di
evidenziarne i punti p rincipali n ella teologia  esplicita o  implicita  del film
stesso. Si noterà pur e quanto  la forma e lo s tile di un film inc ida sul significato
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del suo contenuto. Le modalità del corso includeranno lezioni, la visione di
diciotto film, letture scelte e lavori scritti su alcuni film visionati nel
laboratorio–cinema.

I film da lla tradizio ne cristian a: Teorema, di Pier Paolo Pa solini (1968);
Genesi: La creazio ne e il diluvio , di Erm anno O lmi (19 94); Manto nero , di Bruce
Beresford (1991) ; Come in  uno specchio , di Ingm ar Berg man (1 961); Paesaggio  nella
nebbia , di Theo Anghelopou los (198 8) ; Stalker, di Andre i Tarkovsk i (1979);
Naza rin, di Luis Buñ uel (195 8); L’aposto lo, di Rob ert Du vall (199 7); Decalogo
uno, di Krzysztof KieÑlowski (1988) . I film da lle altre trad izioni: Perché Bodhi
Dharma è partito per l’oriente, di Bar Y ong– Kyun  (Corea , 1991); Yeelen: La luce,
di Souley mane  Cissé (M ali, 1989 ); Ikiru, di Akira Kurosawa (Giappone,  1952);
The White Balloon, di Jafar Panahi (Iran, 1995); La strada verso casa, di Zhang
Yimou (Cina, 2 000); La vita sospesa, di Maroun Bagdadi (Tunis ia, 1991 ); Pather
Pancha li, di Satyajit  Ray (In dia, 195 5); Kadosh , di Amos Gitai (Israele, 1999). 

P. Lloyd Baugh

TO1063 Teolo gia pasto rale della  salute

Gesù ha avuto una particolare attenzione verso le persone malate,
disabili  e sofferenti. Il corso cercherà di approfondire come oggi la Chiesa
debba rispondere alla missione che il suo Fondatore le ha affidato con un
agire pastorale che  ne esprim a la caratteristica di com unità sanan te
(salvifico–salutare). Le esperienze del dolore, de lla malattia e del morire
attraversano la nostra vita personale, familiare e comunitaria, e alle domande
che esse pongono la comunità cristiana è chiamata a rispondere attraverso
un’attenta  presenza ed un impe gno pasto rale adegua to. Saranno  svolti questi
temi:  introduzione alla teologia pastorale; la domanda di salute e i criteri
teologici per la risp osta pas torale; la  Chiesa co munità  sanante e le forme del
suo agire salvifico–salutare. Saranno analizzate e discusse alcune “esperienze”
pastora li.

P.  Luciano Sandrin, mi

TO1072 Il volto di C risto nell’op era di M ichelan gelo

Le sculture e le pitture di Michelangelo ch e mos trano il C risto e le
poesie  che accennano al Cristo crocefisso, vengono analizzate in paragone con
la “Veronica romana” e con altri modelli, e spiegate sullo sfondo della teo logia
contemporanea neoplatonica e riformata.

P. Heinrich Pfeiffer
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TO1073 Storia del cristianesimo in Africa

Il corso tratterà temi scelti  del la storia del Crist ianesimo in Africa. Si
concentrerà sui primi sei secoli e  dall’ann o 1500  in poi, con un breve sguardo
al Medioevo. Il metodo sarà una combinazione di introduzione del professore,
preparazione e lettura in  comu ne dei te sti princip ali e contrib uti degli s tuden ti.
Si cercherà sempre di trovare l’appartenenza della stor ia alla situazio ne attua le
della Chiesa in Africa.

P. Norman Tanner

TO1074 Il camm ino dell’evang elizzazione in L uca–Atti

Attraverso un percorso nel Vangelo e negli Atti degli Apostoli si
intende appro fondir e un tema fondamentale della teologia lucana, la corsa
irresistibile della Parola: dal suo irrom pere su G iovanni ne l deserto (Lc 3,2),
alla sinagoga di Nazareth dove Gesù si rivela “inviato a evange lizzare i poveri”
(Lc 4,18), a  Gerusale mme , in tutta la Giud ea e Sam aria, fino ai confini della terra
(At 1,8). Affiancano Gesù  evangelizzatore itinerante il gruppo  dei Do dici e
delle donne: Maria di Magdala, Giovanna,  Susanna e molte altre (L c 8,1–3).
Strada facendo il campo si allarga: altri Settantadu e sono inv iati in ogni città
e luogo (Lc 10,1–24), mentre la casa ospitale di Marta e di Maria (Lc
10,38–42) tipicizza la stessa accoglienza del Vangelo che avviene nella casa di
Lidia  (At 16,1 4–15), di Aquila e Priscilla (At 18,1–3). La Parola è la grande
protagon ista della storia raccon tata da Luca. Congiuntamente allo Spirito essa
genera la Chies a (At 2,4 1; 4,4), cresce e si moltiplica (At 6,7; 12,24 ), cresce e si rafforza
(At 19,20), non in modo trionfale ma attraverso persecuzioni, avversità e
prove di ogni tipo (cf. At 4,1–31; 5,17–41; 6,9–8,1; 12,1–4; 13,50; 21,27–36;
23,12ss).  La corsa della Parola si realizza attraverso la croce, e tuttavia nel can to
e nella gioia di una comunità che sperimenta viva la presenza del Risorto.

Sr. Elena Bosetti, sgbp

EB1001 Ebraico 1 

1) Alfabeto e pronuncia delle lettere. Le vocali e la loro pronuncia.
Traslit terazione. 2) Pron omi p ersona li; dimos trativi; inter rogativ i.  Prepo si-
zioni; preposizioni con suffisso. 3) Articolo. Frasi nominali (uso predicativo
e attributiv o dell’ag gettivo). Nomi maschili e femminili; plurale e duale.
Declinazione dell’agg ettivo. So stantivi c on i suffis si; lo stato costrutto. 4)
Verbo: perfetto, imper fetto, wayyiqtol, imperativo, infinito e participio qal dei
verbi “forti”, verbi con gutturali, verbi di terza he, verbi di prima yod e di prima
nun. 5) Cenni all’uso dei “modi”: come si traducono abitualmente perfetto,
imperfetto, wayyiqtol; imperativo  e infinito assoluto. Participio “attributivo” e
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“predicativo”. 6) Vocabolario: 250 parole circa. La frequenza del corso
richiede costante impegno e lo svolgimento rego lare di ese rcizi a cas a. È
necess ario avere a disposizione una Bibbia ebraica, preferibilmente K.
ELLIGER, W. RUDOLPH , Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 19873.
NB: L’esame di questo corso si deve sostenere a febbraio, non può essere rimandato.

Dr. Filippo Serafini

EB1002 Ebraico 2 

1) Uso dei “mo di”: la trad uzione  di w eqataltì; l’infinito costrutto;
iussivo e coortativo. 2 ) Altri ver bi debo li al qal: i verbi di seconda waw/yod; i
verbi gemin ati; i verbi qal con i su ffissi. 3) C oniuga zioni de rivate: nifal, piel, hifil,
hitpael dei verbi “forti”, dei verbi con gutturali, dei verbi di terza he, dei verbi
di prima yod e di prima nun. 4) Cenni al nifal, piel, hifil, hitpael dei verbi di
seconda waw/yod e dei verbi geminati. 5) Frasi nominali con ’ên e yeš; frasi
relative con ’|šer; il comparativo deg li aggettivi; he interrog ativo; he locativo;
congiunzioni e avver bi frequ enti. 6) T esti da leg gere: Deuteronomio 1–11;
1Re 17– 19. 7) Voc abolario: 500  parole circa (25 0 + 250 ).
NB: Possono iscriversi al corso di Ebraico 2 soltanto coloro che hanno superato l’esam e del
corso di Ebraico 1 oppure il livello 1 dell’esame di qualificazione in ebraico. L’esame di
questo corso si deve sostenere a giugno non può essere rimandato.

Dr. Filippo Serafini

SEMINARI ESEGETICI

TS1083 Vocation of Great Personalities in the Old and New
Testament

Texts concer ning the  call of major Old and New  Testament figures
will be analysed. Each student will present one figure, chosen from among
Abraham, Moses, Elijah, Isaiah, Jeremiah, Paul, Mary, the Apostles, and
written up as an elaboratum at the end of the se cond sem ester. The m ethod to
be followed involves consideration of the literary, historical, theological and
spiritual meanings of these texts. The seminar has a theoretical and practical
interest, to talk these texts into life, ecclesial, communal and personal

R.D. Richard Taylor

TS1096 Colossesi e Efesini 

Lo studio comparato di queste due Lettere si svilupperà in tre fasi: 1)
Introduzione: autenticità dell’una e dell’altra; destinatari; rapporto fra le due
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Lettere; ambientazione liturgica. 2) Analisi esegetica di brani significativi scelti
secondo le rispettive tematiche (il “prologo” a carattere innico: Col 1,3–23; Ef
1,3–14; il ministero di Paolo: Col 1,24–2,5; Ef 3,1–13; la vita nuova in Cristo:
Col 2,20–3 ,17; Ef 4 ,17–2 4; i codic i dom estici: Co l 3,18–4 ,1; Ef 5,22–6,9;
esortazioni conclusive: Col 4,2–6; Ef 6,10–20; ecc.). 3) Sintesi conclusiva: linee
fonda menta li della teologia biblica delle due Lettere; loro affinità e diversità
sul piano storico, letterario e teologico.

Sr. Anna Cabras, sdc

TS1129 Temi fondamentali dell’epistolario paolino

Il seminario si propone di approfondire alcuni temi centrali
dell’epis tolario  paolino, quali ad esempio: la conversione/vocazione di Paolo,
l’annun cio del vangelo, il mistero di Cristo morto e risorto, la giustizia di Dio,
il rappor to tra legg e e fede, la  vita nello  Spirito, l’ed ificazion e della C hiesa, il
valore della coscienza personale, la morale familiare e sociale, l’escatologia.
Ogni tem atica verrà stud iata a partire dall’analisi ese getica di testi scelti  delle
lettere di Paolo, mettendone in evidenza i contenuti propri ed inserendoli nel
contesto  più ampio dello sviluppo che i singoli temi hanno registrato
nell’intero epistolario. Particolare attenzione sarà riservata alla metodologia.

P. Luigi Martignani, ofmcap

TS1138 The Prophet Amos: a Prophet of Social Justice for our
Times 

Amos in his times looks at his contem porary soc iety and wa rns of its
ills. In his asses smen t, injustice  is the ban e of his  society. We will look at what
he says about his world and apply it our own.

R.D. Theodore Mascarenhas

TS1139 Quan do sono d ebole, allora son o forte

Il seminario parte dall’esame, di testi e contesti di occorrenza
dell’antitesi «debole–forte» e «potenza–debolezza» nel Corpus Paulinum.
Gradu almente  passere mo all’u so di m ezzi elettro nici con  moto ri di ricerca
molto  avanzati (come BibleWorks 6 e collegamenti in Internet) per imparare,
lavorando in gruppetti di tre studenti, a decifrare il testo greco e a “tradurlo”
in lingua moderna, adottando, per interpretarlo, anche principi di ermeneutica
da Paolo stesso  – primo  teologo cristian o – applicati a S critture a lu i
anteced enti. Con un approccio linguistico e storico, dall’esegesi s i passerà a
formulare brevi ela borati d i teologia paolina in relazione a problemi di
attualità. In classe e a casa qualche esercizio servirà per collocare Paolo nel suo
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ambiente e per capirlo come scrittore che ha iniziato il Nuovo Testamento.
Almeno un’esercitazione consisterà nella redazione corale d’un articolo per
un’idea le rivista d i studi bib lici.

P. Angelo Colacrai, ssp

TS1140 I vangeli dell’infanzia di Matteo e di Luca

Un genere letterario particolare. Conf ronto fr a le tradiz ioni e le
redazioni matteane e lucane. Diversità e c onver genze f ondam entali:
“conc ordan tia discord antium ”. Prob lemi di c arattere le tterario, teologico e
storico. I tre livelli  dell’indagine storica. Struttura e messaggio dei testi. Analisi
approfondita di alcune p ericopi. R appor ti dei racco nti dell’inf anzia co n il
rispettivo Vangelo (nel caso di Luc a anche  con gli A tti degli A postoli, s pecie
con i cc. 1–2); loro funzione pro lettica ed ermeneutica. Attenzione p articolare
alla cristologia e “mariologia”, notevolmente sviluppate in tale letteratura.

P. Alberto Valentini,  smm

TS1141 Il regno di Dio nel vangelo di Marco

Nell’attu ale dibattito sul pluralismo religioso si propone da diverse
parti,  come soluzione, il cosiddetto “regnocentrismo”: tutte le religioni
sarebbero infatti in cammino verso “il regno di Dio”. La questione che si
pone tuttavia  è il significato di questa espressione. Il seminario si propone di
portare un contributo a questa  ricerca, studiando i brani del vangelo di Marco
in cui si parla del “regno  di Dio ”, a partire  dall’ann uncio d i Gesù  “si è
avvicinato  il regno di D io” (1,15),  attraverso le parab ole del re gno (c. 4 ) e le
successive istruzioni del Maestro (c. 9–10 .14), con  particola re attenz ione alla
sua parola a l dottore della leg ge “non s ei lontano da l regno di D io” (12,34).

Mons . Damian o Marz otto

TS1142 Educazione al discepolato nei Vangeli Sinottici

Il semin ario si propone un duplice scopo: metodologico ed esegetico.
In primo luogo, si vuo le aiutare gli stude nti ad acquisire una metodologia di
lavoro finalizzata all’esegesi neo–testamentaria ed una conoscenza pratica
degli  strumen ti di lavoro essenziali a questo scopo. In second o luogo , si vuole
offrire un contatto diretto con i Vang eli Sinottic i, attraverso lo stu dio di testi
significativi riguardanti la formazione al discepolato. Mediante l’analisi
accurata  dei testi, il conf ronto s inottico  e la teologia di ciascun evangelista, si
cercherà di entrare in dialogo con i tre Sinottici per coglierne il messaggio e
la sfida.

Sr. Nicoletta G atti
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TS1143 Il sacerdozio n ell’Antico Testa mento

Lo studio dell’istituzione sacerdotale nell’antico Israele si è spesso
concentrato sulle questioni storiche e sociologiche, rilevando nel contempo
il loro impo rtante ruolo n ella stesura del P entateuco e d i altri scritti biblici. Il
seminario, pur non trascurando del tutto gli aspetti storici, si propone di
studiare la questione  da un pu nto di vista più teologico, cercando di analizzare
il significato che gli  autori biblici assegnano al ministero sacerd otale. Per fare
ciò si esamineranno da vicino brani scelti ch e riguard ano i sac erdoti e/ o il
personale  cultuale. Per avere un quadro abbastanza ampio essi saranno
selezionati  dalle diverse sezioni del canone della Bibbia Ebraica: Pentateuco,
Profeti e  Scritti.

Dr. Filippo Serafini

TS1144 Methoden und Zugänge zum Verständnis des Alten
Testam ents

Die Bibel richtig zu verstehen ist eine für den Glauben und das Leben
der Kirche entscheidende Aufgabe. Im Laufe der Zeit wurden dazu eine
Vielzahl von M ethod en und  Zugä ngen e ntwick elt, die da s „Go tteswo rt im
Mensc henwo rt“ auf unterschiedliche Weisen auslegen. In dem Seminar sollen
diese Instrum ente de r alttestam entlichen Exegese, angefangen von der
traditionellen jüdisch en und  christlich en Sch riftausleg ung ü ber die
historisch–kritische Methode b is hin zu den neueren  Zugängen (literarisch,
befreiungstheologisch, feministisch…), vorgestellt und anhand von Texten
aus dem Pentateuch praktisch angewandt werden. Als Leitfaden dient dabei
das Dokument der Päpstlichen Bibelkommission „Die Interpretation der
Bibel in der K irche“ (199 3).

R.D. Michael P. Maier

TS1145 The interpretation of the Old Testament, methods and
approaches

The right understanding of the Bible is an essential task for the faith
and life of the Church. Over the centuries a multitude of different methods
and approaches have been developed in order to interp ret “G od’s W ord in
human words”. The seminar w ill present these ins trumen ts of Old Testament
exegesis, starting w ith traditio nal Jew ish and  Christian interpretations and then
going on to the historical–critical method and finally som e modern
approaches (literary an alysis, liber ation the ology, fe minism …), an d will ap ply
them to texts o f the Pen tateuch . The P ontificial Biblical Com missio n’s
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document “The Interpretation of the Bible in the Church” (1993) will serve
as a guide for this work.

R.D. Michael P. Maier

SEMINAR I SISTEMATICI

TS1339/TS13D9 Il Credo come paradigma teologico 

Si analizzeranno le affermazioni del Credo come paradigma
fonda menta le dei temi necessari e sufficienti per una corretta sintesi teologica.
Attrav erso l’ese rcizio di lettura e di analisi di contributi di diversi teologi sui
vari singoli temi, si cercherà di favorire l’acquisizione di una metodologia che
consenta  una vis ione or ganica e  sistema tica dei co ntenut i dogmatici appresi
nel curriculum teologico per una loro corretta utilizzazione.

Dott.ssa Stella Morra

TS1341 Creation, Incarnation, Eschatology 

The seminar will approach the economy of salvation in a synthetic way
with particular reference to the following three aspects, under whose heading
concrete  theolog ical que stions w ill be selected which have a bearing on the
whole  system atic panoram a. Creation: meaning of synthesis and metho d in
theology, the creation of the angels, the nature of man and woman , modern
science, creation  and eco logy. Incarnation: the priesthood of Christ, the
meaning of redemptive suffering, mariological perspe ctives. Eschatology: The
Christian meaning of death, cosmology and the last things, the parusia.

R.D. Paul Haffner

TS1342 Le Père a fait de nous ses fils en son Fils unique

Après avoir présenté le concept de filiation, à partir de  la théolo gie
trinitaire, le séminaire s’attachera à présenter la filiation par grâce, qui intro duit
les hommes  dans la communion de Dieu un et trine. Dans cette perspective,
on insistera sur le fait que le salut de l’homme se réalise par le Fils incarné et
rédempteur,  dans l’Esprit Sanctificateur. La seconde partie du sém inaire sera
consacrée aux moyens institués par le Christ  pour permettre à l’hom me de vivre
l’adoption filiale et, de faço n spécif ique: la grâce et les vertus, les dons du
Saint–E sprit, l’Eglise: son institution, sa constitution et ses notes théologiques,
les sacrements.  La troisième partie  abordera quelques caractéristiques de la vie
filiale dans le Christ , et ouvrira des perspectives de synthèse, à partir de la Vierge
Marie : “tu quae genuisti , natura mirante, tuum  Santum G enitorem”.

P. Bernard Ardura, opraem
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TS1364 L’esistenza cristian a alla luce di C risto Salvatore  

Il seminario, a partire dalla prima parte della Gaudium  et Spes, di altri
docum enti del Vaticano II e avvalendosi di fig ure di sp icco de lla teolog ia
cristiana, vuole offrire un approfondimento dell’esistenza cristiana e del
mistero cristiano  alla luce d i Cristo S alvatore  univer sale che  ,“rivelan do il
mistero del Padre e del suo am ore svela pienamen te l’uomo all’uomo  e gli fa
nota la sua alt issima vocazion e”. A partire d a questo cen tro verrann o sistemati
i dati cen trali della  fede, attorno a quattro nuclei tematici (rivelazione e fede,
ecclesiologia, il mistero  di Dio , l’essere umano) con lo scopo di fare una
sintesi alla fine d el prim o ciclo. Il seminario, inoltre, vuole offrire
l’appropriazione di una m etodo logia teo logica rad icata nelle  fonti ma orientata
alla comunicazione del messaggio salvifico.

Prof. C armen  Aparic io Valls

TS1366 A Patristic Synthesis of Theology 

The seminar will consider the principal themes of the dogmatic syllabus
from a patristic perspective with continual reference to the theologic al
Ressourcement of the twentieth century and the Second Vatican Council. The
goal of the seminar will be to provide an overall synthesis of theology in the
context of that uniq ue, irrep laceable  and pe rennially  valid contribution which
the Fathers have m ade. Each wee k readings from the F athers and the
Ressourcement theologians (e.g., De Lubac, Congar, Balthasar), chosen
according to the particular topic to be considered (e.g., Trinity, Christology,
Creation, Grace, Ecclesiology, Eschatology, etc.), will serve as the basis for
reflection and discus sion. A  weekly, two–page paper on the readings will also
be required.

P. Josep h Caro la

TS1377 Unità della fede cristiana e sintesi teologica

La frammentazione delle teologie odierne e la dispersione dei linguaggi
sollevano con urgenza l’esigenza di recuperare l’unità dottrinale e la sintesi del
sapere teologico. Avendo come punto di riferimento gli articoli della fede
cristiana, professati  nel “Simbolo” e considerati nel “nexus mysteriorum inter
se”, si appro fondira nno le s ingole p rincipali  verità del mistero cristiano , sulla
base dei Do cume nti del M agistero , con l’aiuto  di testi della Commissione
Teologica Internazionale e del contributo di Auto ri qualific ati. L’app roccio
metodologico è di tipo teologico–sistematico. La finalità è condu rre
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l’intelligenza credente ad un a vision e organ ica, glob ale ed es senziale  per la
presentazione e la diffusione della fede nel nostro tempo.

Mons. Guido Pozzo

TS1384 Simbolo di fede e sistemi teologici

«Il discors o della fe de non  è com pletam ente pa ratattico, n on pro nuncia
solamen te frasi senz a nesso  recipro co, ma  affronta  inevitab ilmente  la
questione, come  gli “artico li di fede”  si conne ttono, e c on ciò p orta la
questione di un sistema aperto . La fides quaerens intellectum è una analysis quaerens
synthesim . Ciò è evidente per coloro che, come noi, pensano che il punto di
partenza del lavoro teologico è la vita di fede della com unità» (Z. A lszeghy).
Attraverso l’analisi settimana le di testi teologici significativi e il dibattito critico
in aula, gli studenti saranno invitati a collaborare in vista della produzione di
un sintetico  e perso nale «sim bolo d i fede» che «naturalmente esigerà una
spiegazione del con tenuto , una giu stificazion e perch é prop rio que lle
determin ate verità furono esposte e una esposizione del nesso che congiunge
i singoli eleme nti» (Id.).

Dr. Marco Ronconi

TS1385 The P aschal M ystery an d the D evelop ment o f a
Theo logical Sy nthesis

In the light of the Creed and other doctrinal statements of the Church,
not least the teaching of Vatican II, and with the help of significant Christian
theologians of past and presen t, this seminar will study the Pas chal Mystery
of the death and resurrection of Jesus C hrist as th e centre  of the C hurch ’s
faith, worship and evangelisation. The seminar will exp lore the r elationship
of the Pasch al mystery to  the individ ual myste ries of faith (Trinity and
Incarnation, Church, Eucharist and Sacraments, Creation and Grace, Christia n
Existence and its Eschatological Fulfilment) with a view to creating a sense
of theological synthesis of content and method capable of enriching Christian
life, vocation and mission.

R.D. P hilip Tar taglia

TS1386 I grandi interrogativi della fede di oggi e il nostro Credo

La vita cristiana di ogg i è costella ta di dom ande e d obiez ioni a cu i il
fedele  non sa sempre rispondere. Tali domande toccano il nucleo profondo
della fede pr ofessata  nel Cre do: il  senso d el creder e, il valore  di un d ogm a in
rapporto  alla storia, la paternità divina, il ruolo dello Spirito nella salvezza
degli  uom ini non  cristiani, il sig nificato d ell’incarn azione, il perché  della
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Chiesa e dei suoi sacramenti, il peccato e la grazia, il destino dell’uomo ecc.
Sotto la guida di alcuni teologi antichi e modern i come pure di alcuni
docum enti della Ch iesa, il seminario si prefigge di affrontare alcu ni di questi
interrogativi e di riflettere sulle possibi li  risposte da dare all ’uomo
contemporaneo.

Dott.ss a Ilaria M orali

SEMINARI SPECIALI

TSD010 Viele Religion en – eine W ahrheit?

Der religiöse Pluralismus fordert  die christliche Theologie heraus. Läßt
sich der Wahrhe itsanspruch des christ lichen Glau bens ang esichts
konkurrierender Wahrheitsansprüche aufrechterhalten und begründen? Gibt
es Wah rheit nu r im Plural? W ie tragfähig und überzeugend sind die gängigen
religionstheologischen Modelle? Das Seminar mö chte diesen Fragen
nachgehen, indem es sich exemplarisch mit einigen Antworten der neueren
Theo logie dazu a useina nderse tzt: Karl B arths E xklusiv ismus; Karl Rahners
Lehre vom anonym en Christen und die Erklärung Nostra aetate  des 2.
Vatikanischen Konzils; die pluralistische Religionstheologie John Hicks;
Raimundo Panikkars intrareligiöser Weg; Hans Küngs Projekt  „Weltethos“.

R.D. Gerhard Gäde

TSD019 Ökumene im Gespräch. Erarbeitung ökumenischer Kon-
senstexte

Die gegenwärtige ökum enische Situ ation ist von einer schon erreichten,
aber noch nicht vollkommenen Einheit gekennzeichnet. In dieser
Zwischensituation gilt es, die derzeitigen Themenbereiche des ökumenischen
Dialogs kennenzulernen und anhand von Textbeispielen dessen Zielsetzungen
und Methoden zu erarbeiten. Das Seminar steht in Verbindung mit der
aktuellen Arbeit des Päpstlichen R ates zur Förderung der Einheit der
Christen.

R.D. Matthias T ürk

TSD020 Einfüh rung in  die Relig ionspsy cholog ie

Die Beziehung zwischen christlichem Glauben und Psychologie war
lange Zeit von gegenseitigem Misstr auen g eprägt. S eit einigen Jahren stößt der
Dialog zwischen Psych ologen und P sychotherapeuten einerseits und
Theologen und Form atoren in der kirchlichen Ausbildung andererseits auf
zunehmendes  Interesse von beiden Seiten. Die Religionspsychologie macht
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es sich zum Ziel, die religiöse Erfahrung mit psychologischen Methoden zu
erforschen und zu verstehen. Ziel des Seminars ist es, anhand zentraler
Themen (Gottesbilder, Gebet,  das Heilige...) einen Überblick über den Stand
der religionspsychologischen D iskussion zu verm itteln. Dabei wird auch der
Frage nachzugehen sein, ob und wie diese Themen in einen wissenschafts–
theoretischen und anthropologischen Rahmen integriert werden können.

P. Hans Zollner

TSD021 Wesen und Verwandlung des Christentums

Anhand des Problems des Wesens  des Ch ristentu ms, w ie es sich in dem
berühmten gleichnamigen Werk Harnacks abzeichnet, soll im Laufe des
Seminars  auch die damit  zusamm enhängende F rage der Verwandlung des
Christentums behandelt werden. Als Embleme und  Verdichtungen dieser
Wandlung, worin und wodurch uns womöglich ein perspektivischer und
synoptischer Zugang zu dessen Wesen gewährt ist, werden Bilder und
Darstellungen aus dem Bereich der Kunst in Betracht gezogen.

Prof. A ndrea D e Santis

TSD023 Medizinethische Probleme am Lebensende

Die moderne Medizin bietet heutzutage viele Möglichkeiten, das
menschliche Leben zu verlängern. Diese oft als positiv bewertete Entwicklung
wirft aber auch neue Fragen der Ethik auf. Weder die biomedizinische
Wissen schaft, noch die Philosophie oder Theolo gie sind theore tisch gerüstet,
um diese neuen Probleme zu lösen. Dieses Seminar (1) fordert die Teilnehmer
zu einer kritischen Betrachtung der eigenen Bewertung des Alterns und
Sterbens auf; (2) liefert das Rüstzeug für eine kritische Analyse des Paradoxes
der schädlichen Lebensverlängerung; und (3) bietet Übung im Bereich der
klinisch–ethischen Beratu ng an. D er Schw erpunkt diese s Sem inars lieg t in
einer Serie von klinischen Fallstudien, die, ähnlich  einer E thikko mm ission in
einem Krankenhau s, tiefgehend  analysiert werd en. Erwa rtet wird (a) die aktive
Teilnahme aller Studenten an der Diskussion; (b) eine eigenständige
Einarbeitung in das Thema; und (c) ein Bericht über die Ergebnisse.

Prof. Jo s Welie

TSD024 Christolo gie in der Alten Kirche – Entscheidende Etappen
ihrer Entwicklung

Die entscheidenden christologischen Weichen werden in den ersten
nachchristlichen Jahrhunderten gestell t.  In diesem Seminar wolle n wir d ie
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Entwicklung vom Neuen T estament bis zum Konzil von Chalkedon (451)
anhand ausgewählter Texte verfolgen und nachzeichnen. Momentaufnahm en
werden dabei der Gnostizismus, Irenäus von Lyon, Origenes und Tertullian,
die Christologie des Arius und des Konzils von Nizäa (325) sein. Darüber
hinaus werde n wir E inblick in  die Christologie des Apollinarius, des K onzils
von Konstantinopel (381) und in die christologische Reflexion bei Augustinus
nehmen. Untersu cht werd en soll der B egriff der „Th eotokos“ des K onzils
von Ephesus (431); ein abschließender Akzent wird auf dem Beitrag des
Theodoretus von Kyrus in Vorbereitung auf das  Konzil von Chalkedon (451)
und auf dessen Formel liegen.

R.D. Notker Baumann

TSD025 Tradition und Interpretation der Bibel in der Kirche

Das Seminar will mit den Methoden und Zugängen bekannt machen,
die im Lauf der Geschichte für die Interpretation der Bibel entwickelt wurden.
Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, diese Auslegungsweisen anhand von
ausgewählten Texten des Alten Testaments praktisch einzuüben, um ih re
Stärken, aber auch ihre Grenzen kennenzulernen. Nach einem Ü berblick über
das tradition elle christliche und jüdisch e Schriftv erständ nis soll vo r allem d ie
historisch–kritische Exegese mit ihren einzelnen Methodenschritten behandelt
werden.

R.D. Michael P. Maier

TSD026 Neuere Methoden der Schriftauslegung

Das Seminar will mit den Methoden und Zugängen bekannt machen,
die im Lauf der Geschichte für die Interpretation der Bibel entwickelt wurden.
Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, diese Auslegungsweisen anhand von
ausgewählten Texten des Alten Testaments praktisch einzuüben, um ih re
Stärken, aber auch ihre Grenzen kennenzulernen. Im einzelnen werden die
Methoden der synchronen Textauslegung behandelt (rhetorische, narrative,
semiotische An alyse) und einige neuere  Ansätze, die den Bibeltext aus einer
psychologischen, befreiungstheologischen oder feministischen Perspektive
heraus deuten.

R.D. Michael P. Maier
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SECONDO CICLO

CORSI PROPRI

TB0000 Cultura biblica 

Non ci sono lezioni e non sono attribuiti crediti. L’esame è
obbligatorio. Gli studenti devono preparare l ’esame secondo il  programma
che va ritirato  presso  il Dipart imento  di Teolo gia biblic a o la seg reteria de lla
Facoltà di Teologia.

TB0001 Proseminario metodologico 

È obbligatorio per tutti. Non son o attribuiti crediti. Il p rosem inario
prevede 12 ore di lezione , che hanno  lo scopo d i introdurre lo s tudente
all’apprendim ento di un metodo scientifico di lavoro e all’uso degli stru menti
fonda menta li della ricer ca biblica . Oltre alle ore scolastiche, i l programma
prevede una ser ie di esercitazion i scritte da effettuare s ettimanalm ente a casa
e/o in biblioteca. Sin dalla prima lezione è necessa rio avere con sé i due libri
di testo: R. MEYNET, Norme T ipografiche per la composizione dei testi  con il computer ,
Roma 20046;  J.A. FITZMYER, An Introducto ry Bibliography for the Study of S cripture,
Subsidia Biblica 3, Roma 19903.

P. Jacek Oniszczuk

TB0002 Critica testuale del NT

1. Formazione del testo prima della  sua composizione scritta. 2.
Trasmissione del testo : origine delle divers e varian ti che si tro vano n ella
molteplicità  dei ma noscritti. 3 . Valuta zione d elle dive rse fam iglie nelle q uali
si raggruppano i principali testimoni del testo. 4. I d iversi m odi di fa re la
critica del testo: critic a esterna  e interna . 5. Eserc izio pratico della critica del
testo. Condizione per l’iscrizione al corso: aver superato il livello 2 di Greco.

P. José Caba

TB0003 Critica testuale dell’AT

Il corso si prefig ge di introdu rre lo studen te alle diverse for me del testo
dell’AT, alle princ ipali proc edure  della critica testuale e all’uso degli strum enti
specifici di lavoro. 1. Le diverse edizioni del testo masoretico. 2. Il Pentateuco
samaritano. 3. I testi biblici di Qumran. 4. Il testo della traduzione greca dei
LXX. 5. Princ ipali criteri d ella critica te stuale. L ’esame  avrà luo go du rante la
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sessione di giugn o. Condiz ione per l’iscrizion e al corso: aver sup erato il livello 2 di
Ebraico.

P. Stephen Pisano

TBAN02 Un ge nere lette rario esse nziale: m ashal e p arabola

Le parabo le rappre sentan o una p arte note vole e im portan te dei va ngeli
sinottici. Senza  essere ris ervato a  Gesù , il linguagg io parab olico è u no deg li
aspetti più specifici del suo insegnamento. Accessibile ai semplici, è tuttavia
destinato  anche agli spiriti p iù esigen ti: il più delle  volte rap presen ta, infatti,
un vero enigma che solo il saggio può risolvere. Siccome il genere parabolico
è radicato nella tradizione, si comincerà con un percorso attraverso i l Primo
Testamento, per scoprire il larg o ventaglio d i significato del mashal, la sua
funzione e l’impo rtanza d el conte sto in cu i è inserito . Anch e le parab ole
evangeliche richiedono di essere lette nel loro contesto: la situazione in cui
Gesù le ha pronunciate, ma anch e e soprattutto  le com posizio ni letterarie  in
cui l’evangelista  le ha integrate. Si studieranno in special modo le parabole che
sono collocate al centro di una sequenza (o grup po org anico d i pericop i) e ne
costituiscono la chiave di volta, di lettura, come ad es., la parabola delle mine
(Lc 19,11 –28) o qu ella degli opera i dell’ultima ora (M t 19,30–2 0,15).

R. MEYNET, “Vedi questa donna?”. Saggio sulla comunicazione per mezzo  delle
parabole , Fede e  comu nicazio ne 9, M ilano 20 00; ed. fr ancese : «Tu vois cette
femme?». Parler en pa raboles, Lire la Bible 121, Paris 2001.

P. Roland Meynet

TBA104 Problematica attuale della teologia biblica nell’Antico
Testam ento

Gli ultimi quindici anni hanno visto la pubblicazione di una decina di
Teolo gie dell’AT e anche di tre tentativi di presentare una Teologia Biblica
dell’AT e NT insieme. Il lettore rimane colpito però dalla grande diversità di
impostazioni fra queste opere, e ciò può gen erare un certo senso di
confusione in chi si avvicina alla loro lettura. Effettivamente ci sono m olte
questioni aperte sulla natura, sui compiti e perfino sulla possibilità di una
Teolo gia biblica dell’AT, come risulta anch e dallo studio recente di J. Barr (The
Concept of Biblical Theology: An Old Testament Perspective [London 1999]). Il corso
si propone di esplorare queste problematiche, con una forte insistenza sulla
storia  della disciplina. Quest’ultima infatti mostra chiaramente che parecchi
dei problemi di oggi hanno  delle rad ici che va nno b en indie tro nel tem po; ciò
permette  di capire  meglio  la situa zione  attuale  e di riflettere più effica cemen te
sull’avvenire. Il corso dunque non intende presentare temi di Teologia dell’AT
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a livello co ntenut istico ben sì di offrire  i mezzi p er una rif lessione  person ale
ed informata sulla situazione metodologica della disciplina.

P. Charles Conroy, msc

TBA113 I cantici dell’Antico  Testam ento

Il canto di lode, di gloria, di ringraziamento è il modo più frequente di
celebrare Dio nella natu ra e nella s toria. Il cantico, individuale o collettivo,
cristallizza i sentimenti religiosi del popolo o dell’individuo al cospetto di un
Dio che si rivela po tente, maestoso, provvidente e misericordioso . La struttura
del cantico è semplice: una introduzione precede il corpo dell’inno, nel qua le
viene espresso il motivo del canto e descritto il pericolo passato; infine, una
conclusione, di solito costituita da una nuova esortazione a lodare Dio. Il
corso si prefigge di studiare i cantic i più sign ificativi (esc lusi i Salm i)
dell’Antico Testamento, come per esempio, il cantico del mare (Es 15,1–21 ),
il cantico di Debora (Gdc 5), il cantico di Anna (1 Sam 2,1–10), il cantico di
Giona (Gio 2 ), Danie le, Tobia, con lo  scopo  di appr ofond ire la teolo gia
biblica della lode.

Prof. Nuria Caldu ch Benages, m sfn

TBA121 “Se ti dim entico, G erusalem me...”

Benché la catalog azione  dei Salm i in precisi g eneri lette rari sia
un’operazione particolarm ente problematica, alcuni Salmi sono evidentemente
incentrati  su Geru salemm e, la città santa in cui D io abita e a cui og ni credente
guarda come al luogo, concreto e spirituale, della sua vera origine, a cui aspira
di tornare. Su alcuni di questi  “Salmi di Sion” si incentrerà lo studio esegetico
del corso, con particolare attenzione alle valenze simboliche e teologiche di
tali com posizio ni.

Prof. Brun a Costacu rta

TBA122 Gerem ia, il profeta e il suo libro

Gerem ia è la figura di profeta, di  cui abbiamo le mag giori info rmazio ni.
Egli  è vissuto  in una d elle epoc he più  dram matich e della sto ria d’Israele, prima
e immediatamente dopo la distruzione del Primo Tempio. Dopo una prima
introduzione alla storia di Giuda del VII e VI secolo a.C. ed alla bio grafia  del
profeta, verranno trattati i temi seguenti: la versione ebraica e greca d el libro
di Geremia, l’origine e la trasmissione dei diversi generi testuali, il rapp orto tra
fede e politica, temi fondamentali della teologia geremiana (Torà, Esodo,
Alleanza).  Oltre a ciò, il corso vuole trasmettere  una visione più profonda del
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profetismo biblico e  mostr are com e esso co lleghi intim amen te l’Antic o e il
Nuovo Testamento.

R.D. Michael P. Maier

TBA204 Teologia e antropologia ne i primi racconti della Genesi
(Gn 1–4)

I racconti raggruppati nella cosiddetta “storia delle origini” ricavano
una speciale importanza dal solo fatto di aprire la Bibbia con una visione
globale  dell’umanità. Disegnano per il lettore la prima immagine biblica di
Dio, espon endo il s uo pro getto di b enediz ione per l’intero  creato, e in
particolare per gli esseri umani. La lettura dei capitoli 1 a 4 della Genesi si
appoggerà  su un’analisi essenzialmente narrativa e cercherà di mettere in
evidenza i punti salienti, l’articolazione e la rilevanza della riflessione teologica
e antropologica che vi si sviluppa: l’umanità come immagine di Dio e nella sua
differen za con  gli anim ali, la responsabilità umana nei confronti del creato e
la benedizione divina, la legge data da Dio e il suo ruolo strutturante per le
relazioni fonda nti, l’irruzio ne del m ale e della v iolenza . Tutti questi  temi
emergeranno dalla lettu ra e saran no con siderati n ella loro dimensione
teologica.

R.D. A ndré W énin

TBC004 Quale  rappor to tra i due  Testam enti?

Il rapporto tra i due Testam enti, di cu i si com pone la  bibbia cristiana,
è una do mand a cruciale  e inevitabile; una questione che ha forti ripercussioni
sia in amb iti teologic i, ecclesiali, e cume nici.. sia nella  sfera de lla fede personale.
Dai primi secoli, la questione ha provocato non solo accesi dibattiti, ma anche
seri problemi, divenend o sempre più u n discorso di rapporto tra uo mini e
popo li. La Dei Verbum esorta a fare atten zione al conte nuto e “all’un ità di tutta
la Scrittura ” (n. 12) e  la teolog ia biblica p rocede  dalla stessa convinzione; ma,
esiste un modello ermeneutico, u n topos teologico che risponda, in qualche
modo, a questa istanza di unità? La tipologia, il com pimento, la st oria della
salvezza… sono c ategorie  adeguate ad esprimere il rapporto? Dopo una breve
introduzione, il corso si d ividerà in  due parti:  in un primo momento saranno
riletti alcuni dei testi biblici che hanno costituito il punto di partenza di diverse
e contrastanti  posizioni; in un secondo tempo saranno an alizzate criticam ente
alcune delle più  importanti risposte al problema dell’unità della Scrittura. Si
concluderà  con alcuni principi ermen eutici di o rientam ento e co n le sfide che
ci sono  ancora  davan ti.

R.D. M assimo  Grilli
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TBN103 Etica paolina

La vita cristian a nello  Spirito è contrassegnata dalla libertà e dalla grazia:
allo stesso tempo questa nuova vita richiede anche obbedienza e conversione
“affinché discern iate qua le sia la vo lontà di D io, il buon o, il benaccetto e il
perfetto” (Rm 12,2). Che cosa è quindi – secondo l’Apostolo Paolo – il bene
che i cristiani dovrebbero compiere? Il corso prenderà in esame alcuni
argome nti fra i più  significativi dell’etica paolina: l’obbligo del culto  a Dio; le
relazioni all’interno e all’esterno della Chiesa; il mutuo scambio dei doni e dei
beni;  la morale sessuale; il comandamento dell’amore reciproco. Secondo
Paolo, “la legge  dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù” (Rm 8,2) costituisce
la nuov a sorge nte e la gu ida per i c redenti. C on l’ausilio del metodo
retorico –letterar io verranno esaminati alcu ni testi delle sue lettere: 1Ts 4,1–12
e 5,12– 22; 1C or 7; Rm  8 e Rm  12–1 3 in partic olare. 

P. Scott Brodeur

TBN104 Aspetti di escatologia del quarto Vangelo 

Il corso prende in esam e la terminologia temporale del vangelo di
Giovan ni, da cui risulta  la sua dottrina e scatologica. Il qu arto vange lo infatti
dà particolare rilievo alla “ora” di Cristo, al “giorno” di Cristo, al “kairòs” di
Cristo. Veng ono an alizzati i  passi nei quali si trovano i termini “ora”,
“giorno”, “kairòs”: 1) 1,35–39; 2) 2,1–11; 3) 4,6–26; 4) 5,19–30; 5) 7,1–13; 6)
7,25–30; 7) 8,12–20; 8) 8,31–59; 9) 12,20–36; 10) 13,1–3; 11) 17,1–26; 12)
19,25–27. Dall’analisi viene messa in evidenza la dottrina escatologica del
quarto  vangelo e la sua relazione e incidenza con la rivelazione cristologica del
medesimo vangelo.

P. Giuseppe F erraro

TBN109 Vivere le prove nella fede: una lettura della lettera di
Giacomo

Spesso la teologia della lettera  di Giacom o è presenta ta in riferimen to
isolato a uno dei suoi frammenti, per esempio  quello più c onosciuto  che tratta
della fede e delle opere (Gc 2). Per uscire dalle letture riduttive , il corso
intende offrire una lettura globale della Lettera di Giacomo. L’attenzione
particolare accord ata alla co mpo sizione – l’analisi dettagliata delle u nità
testuali  minori e la loro articolazione ne ll’insiem e dell’op era –  co stituirà la
base per cogliere il messaggio teologico dell’intera Lettera.

P. Tomasz Kot
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TBN126 Gesù e  gli stranieri n ei vang eli 

Il corso studia le narra zioni ev angelich e che pr esentan o Ges ù in
contatto  diretto con alcuni degli stranieri del suo ambiente. Dall’esame del
modo in cui, in ciascuno dei quattro vangeli, è raccontato tale rapporto, si
cercherà di guadagnare la visione teologica di ciascuno degli Evangelisti. Si
rifletterà poi sulla possibilità di ricostruire la vicenda originaria del rap porto
di Gesù d i Nazaret co n gli stranieri e sul lega me tra l’atteggiam ento assunto
da Ge sù e la pr ospettiv a post– pasqu ale della m issione a lle genti. 

Mons. Ermenegildo Manicardi

TBN127 La figur a di Ges ù Cristo n ell’erme neutica  di S. Pao lo

Il corso farà oggetto di studio la cristologia del l’Apostolo Paolo, come
essa si presenta nelle sue lettere autentiche (con accenni alle de uteropao line).
Dopo alcune osservazioni metodologiche, si proced erà second o i mom enti
seguen ti: 1. Il punto di partenza esperienziale: un incontro personale con
Cristo. 2. Rapporto mediato con il Gesù terreno: il debito verso le tradizioni
gesuane. 3. L’eredità  cristolog ica pre– paolina : agganc i con la  fede della chiesa
primitiva. 4. Il punto focale: il crocifisso–risor to; interpretazion e della mo rte
e risurrezione di Cristo. 5. Due  mod i (comp lemen tari) di relaz ionarsi a  Cristo:
giustificazione e partecipazione. 6. Cristo e Legge: due grandezze successive
e alternative. 7. I titoli cristologici: quelli tradizionali e quelli propri. Sarà
preoccupazione costant e inserir e il discorso  sullo sfo ndo cu lturale sia
israelitico sia ellenistico. Il corso terminerà con uno sguardo generale sulla
cristolog ia com e struttu ra fond amen tale del pe nsiero p aolino. 

Bibliog rafia : R. PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi
della cristologia neotestamentaria, Vol. II: Gli svilupp i, Ed. Sa n Paolo , Cinisello
Balsamo 20032, 89–213.

R.D. Romano Penna

TBN206 Teolo gia eucaristica del Discorso a Cafarnao (Gv 6,26–59)

Il discorso a Cafarnao (Gv 6,26–59) occupa il centro del capitolo VI del
IV Vangelo. Quanto  precede (6,1–25) è preparazione, quanto segue (6,60–71)
è conseguenza. Il discorso stesso ha un ricco contenuto teologico,
caratteristico di Gio vanni, s otto la pr esentaz ione de l pane d i vita. Il corso
cerca di studiare il discorso stesso nella sua abbondante ricchezza teologica
con speciale riferimento all'orientamento eucaristico.

P. José Caba
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EB2012 Ebraico 1–2 

1) Alfabeto e pronun cia delle lettere. Le vocali e la loro pronuncia.
Traslitterazione. 2) Prono mi perso nali; dimostr ativi; interro gativi. Pr eposi-
zioni; preposizioni con suffisso. 3) Articolo. Frasi nominali (uso predicativo
e attributivo dell’aggettivo). Nomi maschili e femminili; plurale e duale.
Declinazione dell’aggettivo. Sostantivi co n i suffiss i; he locativo; lo stato
costrutto. 4) Verbo: perfetto, imperfetto, wayyiqtol, w eqatal, imperativo , infinito
e participio qal dei verbi “forti” e dei verbi “deboli”. 5) Cenni all’uso dei
“modi”: come si traducon o abitualmente perfetto, imp erfetto, wayyiqtol;
imperativo, iussivo, coortativo, infinito costrutto e infin ito assolu to; particip io
“attributivo” e “predicativo”, il participio qal passivo . 6) I verbi stativi. 7) I
verbi qal con i suffissi. 8) Le coniugazioni derivate: nifal, piel, hitpael e hifil dei
verbi forti, verbi con gutturali, verbi di prima yod, verbi di prima nun, verbi di
terza he. 9) Frasi nominali con ’ên e yeš; frasi relative con ’|šer, il comparativo
degli  aggettiv i; he interrog ativo; co ngiun zioni e av verbi fre quent i. 10) Alcune
regole  per i mutam enti vocalici. 11) Testi da leggere: Deuteronomio 1–11. 12)
Vocabolario: 500 paro le circa. La frequ enza del co rso richiede c ostante
impegno e lo svolgimento rego lare di esercizi a casa. È necessario avere a
disposizione una Bibbia ebraica, preferibilmente K. ELLIGER, W. RUDOLPH ,
Biblia H ebraica Stu ttgartensia , Stuttgart 19873.
N.B. L’esam e si deve sostenere a febbraio, non può essere rimanda to.

 Dr. Filippo Serafini

EB2003 Ebraico 3 

Il corso è riserv ato a studen ti che posseg gano già u na discreta
conoscenza della lingua ebraica o che abbiano frequentato un primo corso di
lingua, equivalente a circa 50 lezioni (= Ebraico 1+2). E sso con sisterà ne lla
trattazione di testi in prosa, i qu ali saranno an alizzati sulla base d egli aspetti
gram matica li e sintattici più complessi. L’iscrizione al corso è riservata a
coloro che hanno già seguito il “Corso di lingua ebraica 1–2 ” e ne hanno
superato l’esame.

P. Santiago Bretón

EB2004 Ebraico 4 

Lo scopo del corso è prevalentem ente pra tico: vuo le offrire a llo
studente  una mag giore d imestichezza con brani b iblici di prosa e so prattutto
di poesia ebraica di media difficoltà. Questi brani saranno analizzati sulla base
degli  aspetti grammaticali e sintattici più complessi, prestando particolare
attenzione alle frasi temporali e al periodo ipotetico. Le propo ste di lettura
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saranno prese da alcune parti narrative e specia lmente  dai Salm i e dai Pro feti.
I testi concreti da esaminare, così come  le altre moda lità del corso, saranno
comunicate tem pestivamente all’inizio del corso.
N.B. Possono iscriversi al corso di Ebraico 4 soltanto coloro che hanno sup erato l’esame del
Corso di Ebraico  3 oppure il livello  3 dell’esame di qualificazione in ebraico. L’esame di
questo corso si deve sostenere a febbraio, non può essere rimandato.

P. Santiago Bretón

GR2012 Greco 1–2 

1) Alfabeto e pronuncia delle lettere. Spiriti e dittonghi. Traslittera-
zione. 2) Verbo. Morfologia: indicativo, imperativo, congiuntivo, participio e
infinito di tutti i tempi nelle tre diatesi: attiva, media e passiva, sia per i verbi
in –T che per i verbi in –:4. I verbi depo nenti. Sintassi de l verbo (per ce nni):
uso dell’imp erativo; il c ongiu ntivo n elle frasi pr incipali, il co ngiuntivo nelle
frasi indeterminate, il congiuntivo per le proibizioni, il congiuntivo con í<".
Uso de ll’infinito come “sostantivo”. Il participio: uso attributivo, avverb iale
e sostantivato  del participio. 3) Articolo e preposizioni “proprie”; congiunzio-
ni e avverbi frequenti. 4) Nomi: tutte le declinazioni; brevi nozioni sull’uso dei
casi. 5) Aggettivi: tutte le declinazioni. Uso attributivo, predicativo e
sostantivato dell’agg ettivo; co mpar ativo e su perlativo  degli agg ettivi e de gli
avverbi.  6) Pronomi personali, pronomi e aggettivi dimostrativi, pronom i e
aggettivi interrogativi, pronomi e aggettivi indefiniti, pronomi r iflessivi,
pronomi e aggettivi possessivi; pronome relativo e proposizioni relative. 7)
Testi da leggere: circa 10 capitoli scelti da Marco e Giovanni. 8) Vocabolario:
circa 500 parole. La frequenza del corso richied e costan te impe gno e lo
svolgime nto regolare di esercizi a casa. È necessario avere a disposizione un
testo greco del Nuovo Testamento.
N.B. L’esame di questo corso si deve sostenere a febbraio, non può essere rimandato.

Bibliog rafia : F. SERAFINI, Corso di greco del Nuo vo Testamento , Edizioni
San Paolo, Cinisello Balsamo 2003; F. POGGI, F. SERAFINI, Esercizi per il corso
di greco del Nuovo T estamento , Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2003.

Dr. Flaminio Poggi

GR2003 Greco 3 

Il corso p revede  lo studio d ella sintassi della frase semplice: 1) Sintassi
della frase semplice. 1.1. La struttura della frase semplice: soggetto, predicato,
sintagma. 1.2. Frasi no minali e  frasi verb ali. 1.3. I com pleme nti e i relativ i casi:
il complem ento diretto, i co mplem enti indir etti. 1.4. Attr ibuti e ap posizio ni.
1.5. Il verbo: diatesi,  tempi, modi. 1.6. Articolo. 1.7. Pronomi. 1.8. Preposizio-
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ni, congiunzioni, avverbi, negazioni, particelle. 2) Traduzione: 10 capitoli di
Vang eli e Atti.
N.B. L’esam e di questo corso si deve sostenere a giugno, non può essere rim andato

Bibliografia. E. NESTLE, K. ALAND, Novum Testam entum graece,
Stuttgart 199327; F. BLASS, A. DEBRUNNER , F. REHKOPF , Grammatica del Greco
del Nuovo T estamento , Göttingen 197614 (it.: Paideia).

Dr. Flaminio Poggi

GR2004 Greco 4

Il corso p revede  lo studio  della sintassi della frase complessa 1) Sintassi
della frase co mples sa. 1.1. P ropos izioni co ordina te. 1.2. Pro posizio ni subo rdi-
nate: oggettive, soggettive, causali, fin ali, consecutive, temporali, concessive,
interrogative indirette , relative, co ndizio nali (periodo ipotetico). 1.3. Struttura
del periodo: ordine nor male dei co stituenti, ordine m arcato dei co stituenti
(frasi parentetiche, anacoluti, ecc.). 1.4. Il testo: principi costitutivi e tipi di
testo. 1.5. Elem enti di ling uistica tes tuale. 2) T raduz ione: 10  capitoli della
letteratura paolina.
N.B. L’esam e di questo corso si deve sostenere a febbraio, non può essere riman dato

Bibliog rafia . E. NESTLE, K. ALAND, Novum Testam entum graece,
Stuttgart 199327; F. BLASS, A. DEBRUNNER , F. REHKOPF , Grammatica del Greco
del Nuovo T estamento , Göttingen 197614 (it.: Paideia).

Dr. Flaminio Poggi

TP2002 L’arte e l’archeologia cristiana come fonti teologiche,VI.
La tomb a di Cristo (Ge rusalemm e) e la tomb a di Pietro
(Roma)

Parte I. La tomba di Cristo. 1) La topografia di Gerusalemme. 2) I
luoghi della morte e della sepoltura di Cristo. 3) Il calvario–sepolcro da
Adriano a Costantino. 4) Gli edifici costantiniani. 6) Il calvario–sepolcro da
Costan tino ai no stri giorn i.

Parte II. La tom ba di Pie tro. 1) La  storia de gli scavi e degli in terventi.
2) La topografia della zona vaticana . 3) La ne cropo li vaticana. 4) La  scoperta
del vano sotterraneo. 5) Il vano sotterraneo. 6) Il campo P: origine e struttura.
7) il tropaion: origine e struttura. 8) La questione delle reliquie di Pietro. 9) La
nicchia  dei palli.

P. Jos Janssens
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TP2007 Il primato in O riente e in Oc cidente

Storia  della teo logia co n prosp ettive siste matich e. I. Sviluppo del primato
nella storia: a) nella C hiesa ap ostolica ; b) nella C hiesa su bapos tolica; c) ne lla
Chiesa prenicena; d) nei Concili del primo millennio; e) panoramica del
secondo millenn io. II. Alcuni approcci: a) protestante: O. Cullmann; b)
ortodosso: N. Afa nas’ev; c) approccio di un cattolico: Y. Congar. III.
Valutazione e sintesi : vitalità dell’ufficio di Pietro nella Chiesa.

Bibliog rafia : Y. CONGAR , Église et papauté, Paris 1994; O. CULLMANN,
P. MEYENDORFF &   ALII, Il primato di Pietro nel pensiero contemporaneo , Bologna
1965; F. DVORN IK, Byzance et la Primauté Romaine, Paris 1964.

P. Ed ward F arrugia

TP2008 Introduzion e alla teologia trinitaria de i Padri 

L’idea cristiana s u Dio  deve tener e insieme d ue dati  fondamentali: da
una parte il monoteismo; dall’altra la divinità di Cristo e dello Sp irito Santo
accanto  al Padre. L’oggetto del corso sarà lo studio dei principali autori che
hanno contribuito allo sv iluppo  della fed e della C hiesa ne lla Trinità , dagli
Apolog eti del seco lo II fino  alla proc lamazio ne dell a divinità dello Sp irito
Santo nel p rimo con cilio di Costan tinopoli (381 ).

P. Carmelo Granado

TP2012 I concili ecumenici e generali della Chiesa: da Nicea I (325)
al Vaticano II (1962–65) 

Lo scopo del corso è lo studio dei testi princ ipali dei v entuno  concili
più importanti della Chiesa. Il corso comincerà con una introduzione
riguardan te il ruolo d ei concili e cume nici e gen erali nella te ologia e  nella stor ia
della Chiesa. In se guito saranno presi in considerazione i concili della Chiesa
antica, mediev ale e mod erna. Sarà distrib uito a ciascun o studente  un libretto
di quaranta pagine con i testi principali in traduzione italiana (o inglese o
francese sec ondo le p referenze d ello studente).

Bibliografia:  G. ALBERIGO ed altri, Storia dei concili ecumenici (1990);
trad. fr.;  K. SCHATZ, Allgemeine Kon zilien (1997); trad. i t. ; N. TANNER, The
Councils of the Church : A Short H istory (2001); trad. it., fr., sp.

P. Norman Tanner
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TP2022 Sant’Agostino, la riconciliazione ecclesiale ed il ruolo dei
laici: uno studio storico–teologico

Il corso intende considerare la visione agostin iana teo logica e p astorale
dei laici nell’am bito della  riconcili azione ecclesiale. Secondo Sant’Agostino,
tutta la Chies a inclusi i fe deli laici rice vette in P ietro il po tere delle  chiavi di
sciogliere e legare il peccatore. Come lo esercitano i laici secondo la propr ia
vocazione battesimale? Seguendo un approccio storico–teologico che
considererà le tradizion i africane  e milan esi, il corso esaminerà le dimensioni
comunitarie, scritturistic he, teolo giche e m inisteriali d i questa domanda.
Tratterà dello scisma donatista, la natura m ista della com unità cristiana, il clero
confessante, l’esegesi s critturistic a della co nsegn a delle ch iavi, la teolo gia
agostiniana del Totus Christus, il sacerdozio battesimale, la pratica e la teolog ia
della correzione fraterna e della preghiera d’intercessione. Alla fine propo rrà
qualche suggerimento per un aggiornamento agostiniano nella riconciliazione
ecclesiale  di oggi.

P. Josep h Caro la

TP2029 I Padri cappadoci

Basileo di Cesarea, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa sono i
tre grandi Padri della Chiesa greca noti  come “i Cappadoci”. Colonne
dell’ortodossia, ebbero un’importanza particolarissima nel la storia del dogma
e sono rimasti un riferimento costante nella storia della teologia. Dop o averli
inquadra ti storicamente, nel corso si presentano  i temi fondamen tali del loro
pensiero. Si espo ne anch e l’influss o che h anno e sercitato  nei dive rsi amb iti:
la diffusione del monachesimo, la cultura, la teologia mistica.

R.D. Lanfranco Rossi

TP2030 Mystical Theology in the Greek East: from Clement of
Alexandria to Gregory Palamas

The course will explore how early Christian thinkers in the Greek
world  and their Byzantine successors understood the divine Mystery, and the
ways whereby this Mystery may be approached in prayer and contemplation.
We shall consider the ‘apophatic’ understanding of God; the distinction
between God’s essence and His energies; the symbolism of light and darkness;
the acquisition of hesychia  or stillness of heart through the Jesus prayer; the use
of the body (with non–Christian parallels); the contemplation of nature
(physiki theoria); spiritual fa therho od and  motherhoo d. Partic ular atten tion will
be given to Clemen t of Alexandria, Origen, Gregory of N yssa, the Desert
tradition, Evag rius, the Macarian Homilies, Diadochus, Dionysius the
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Areopagite, Maximus the Confessor, Symeon th e New Theologian, and the
fourteenth–century  Hesychasts. What value does this mystical tradition have
today?

Bishop Kallistos W are

PT241 L’antropolo gia teologica d i Massim o il Confessore

Massimo il Confessore, monaco bizantino ben noto nel suo tempo
(580–66 2), è r imasto in sostanza sconosciuto f ino al la sua r iscoperta come
filosofo e teologo di altissimo valore circa mezzo secolo fa. Questo corso si
prefigge di mettere in evidenza la sua dottrina della divinizzazione dell ’uomo
che – per quanto grandiosa appaia nei suo i scritti – si trova in realtà
sottilmente  costruita su una messa in relazione dialettica di due nozio ni,
energeia (operazion e) e hexis (habitus). L ’esploraz ione di q uesti co ncetti ne lla
tradizione biblica, filosofica (in particolare Aristotele e il neoplatonismo ) e
patristica (in particolare i Padri Cappadoci e lo Pseudo–Dionigi l’Areopagita)
condurrà  ad una rivalutazione del contributo d el Confessore  all’antrop ologia
teologica.

Bibliog rafia : PH. G. RENCZES, Agir de Dieu et liberté de l’homm e.
Recherches sur l’anthropologie théologique de saint Maxime le Confesseur,  Paris 2003;
H.U. VON BALTHASAR, Kosmisc he Liturgie , Einsiedeln 1961; J.–M. GARRIGUES,
Maxime le Confesseur. La charité avenir divin de l’homme, Paris 1976; J.–C.
LARCHET, La divinisation de l’homme selon saint Maxime le Confesseur, Paris 1996;
A. NICHOLS, Byzantine Gospel. Max imus the C onfessor in M odern Sch olarship ,
Edinburgh 1993.

P. Philipp G. Renczes

TFC004 Prospettive sulla non credenza

La non–credenza, come solitamente sperimentata, non è un problema
di verità in s enso str etto ma, piuttos to, un pr oblem a di libertà spirituale e
culturale. Alla luce  di ciò, il co rso svilu ppereb be qua ttro tem i: 1. Storico:
evoluzione degli atte ggiam enti della  Chiesa verso l’ate ismo d urante e  dopo  il
Vaticano II. Tipi d ella nega zione d i Dio e le  loro radici filosofiche. 2.
Culturale: esame dei concetti di “cultura”, “secolarizzazione”, “post–mo der-
no”, “new age”; individu are le immagini dominanti che osteggiano la fede. 3.
Teologico: come  la teolog ia fond amen tale ha risp osto al fenom eno de lla
non–credenza; un’analisi della “teologia dell’ateismo” di Rahn er. 4.  Pastorale:
tipici ostacoli alla fede ne lla vita quotidian a; teorie psicolog iche di crescita
nella fed e; dialog hi di fed e (“faith– couns eling”) co n i non– creden ti.

P. Michael Paul Gallagher
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TFC005  Cristologia fond amenta le e credibilità

La Cristologia fondamentale è parte centrale nell’impo stazion e delle
diverse scuole d ella Teo logia Fo ndam entale od ierna. In fatti il Con cilio
Vaticano II affermando che Cr isto “ne llo stesso  tempo  è il med iatore e la
pienezza dell’intera  rivelazio ne” (D V 2), giac ché “n el mistero del Verbo
incarnato  trova v era luce il m istero de ll’uomo ” (GS  22), ha m esso in lu ce il
carattere decisivam ente “fondante” della Cristologia. Il corso si soffermerà su
alcuni aspetti d ella recen te riflessio ne cristo logico–fondamentale: la ricerca
attuale  sul “Gesù storico” specialmente sulla “Third  Quest” e la dialettica tra
ricerca storica e fede; la  genesi d ella fede  nella Risu rrezion e di Ge sù; l’universale
concretum come ca tegoria fond amenta le della riv elazion e cristiana  e la
“cristologia filosofica” come accesso a Cristo.

R.D. Salvador Pié–Ninot

TF2017 La teologia  della rivelazione nella ricezione del Vaticano II

A partire dal Vaticano II, la teologia della rivelazione occupa un posto
centrale  all’interno della teologia. Il corso vuole studia re la ricezio ne della
nozione di Rivelazion e contenu ta nel Vaticano  II (e altre conness e con essa),
nella teologia dopo i l Vaticano II e nel Magistero attuale della Chiesa. Si
cercherà inoltre di individuare le nuove categorie che aiutano a esprim ere
l’evento della Rivelazione e la sua trasmissione a partire da alcune encicliche
del magistero, da alcuni d ocum enti elab orati nei d ialoghi e cume nici bilate rali,
da alcune opere di teologi provenienti da diversi contesti culturali (Asia,
Africa, America Latina ed Europa) e da alcune delle nuove correnti
teologiche.

Prof. C armen  Aparic io Valls

TF2019 Verso un a teologia dell’am biente

1. Introduzione. La situazione attuale. La nozione dell’ambiente.
Questioni filosofiche collegate con l’ecologia. Fra il pessimismo e l’ottimismo.
2. Magistero universale: Pio XII, Paolo VI e Vaticano II, Giovanni Paolo II.
Magistero locale. A spetti ecu menic i. 3. Vision e cristiana del cosmo. San
Benede tto e San Francesco. Le posizioni  teologiche odierne. La critica
dell’eco logia alla teologia e le risposte teologiche. Alcuni principi per una
teologia dell’ambiente. Creazione e  rivelazione. Creaturalità del mondo.
Posizione della persona umana. Gli animali . I l cosmo alla luce del mistero di
Cristo. Il mistero del male e del peccato. La Redenz ione. La  Chiesa  ed il
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cosmo. Lo Spirito Santo e la  creazione. Prospettive escatologiche. 4.
Conc lusioni.  Alcuni cas i concreti  per la teologia morale. Alcuni spunti per una
spiritualità ecologica.

R.D. Paul Haffner

TF2021 Esperienz a e riflessione: la gene si della fede e la na scita
della teologia 

Indagine sul nesso tra esperienza, linguaggio, fede e teologia, fornendo
una teoria fenomenologica dell’analysis fidei per ricucire lo strappo tra mistica,
teologia  positiva  e specu lativa, viss uto e rifles sione. S i intende  descriv ere la
genesi reale (spesso drammatica) della fede che implica già una riflessione
teologica su di essa.  Speriamo, dunque, sulla scia dei testi  di grandi mistici e
della filosofia neoplatonica e moderna, di poter avviare un’impostazione
rinnovata della teologia fondamentale/sistematica.

R.D. Elmar Salmann, osb

TF2051 Il M e to d o  in  T e o lo g i a di Lonergan

Il corso intende rispondere a una duplice esigenza: introdurre gli
studenti ai problemi di metodo attraverso questo libro di B. Lonergan e
approfondire  certi aspetti più pertin enti per la teologia fondamentale. Quindi
dopo una prima tappa introduttiva con lo scopo di chiarire il background
epistemologico e teolog ico di L onerga n, verran no ana lizzati in m aniera p iù
dettagliata i seguen ti capitoli d i Metodo  in Teologia :  “Religione”, “Dialettica”,
“Fondazione”, “Dottrina”, “Sistematica”, “Com unicaz ione”.  In  sintonia  con
la pedagogia “lonerganiana” di “auto–appropriazione” tenteremo di
incorag giare un  certo live llo di par tecipazio ne attiva tr a gli stud enti.

P. Michael Paul Gallagher

TF2052 Correnti  teologiche del XX secolo, II: le sfide del pluralismo

Il Novecento ha visto il sorgere e lo sviluppo di problematiche che
hanno interpella to la rifless ione teo logica, po nendo la semp re più  in ascolto
delle domande della storia e delle provocazioni socio–culturali. Il corso,
suddiviso in due a nni, inten de offrir e alcune  chiavi d i lettura de gli autor i, delle
correnti  principali e delle prospettive aperte che hanno caratterizzato  il sapere
teologico nel coniugare la novità della rivelazione con la ricerca di senso
dell’umanità. Nel pr imo an no, verr anno p rese in es ame le t eologie dell a
secolarizzazione (cf., ad esempio F. Gogarten, D. Bonhoeffer, K. Rahner, E.
Schillebeeckx…) che hann o posto  all’attenzione della riflessione la questione
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della secolarizzazio ne e del seco larismo co me princip io interpretativo d ella
storia e d ell’esisten za. 

Prof. C armelo  Doto lo

TF2053 Epistemologia ed interpretazione della dottrina cristiana

Il corso a ffronter à i seguenti proble mi nel c ampo  della gn oseolo gia
teologica: 1. Verso una concezione teologica di verità: cosa s’intende nel dire
che Gesù Cristo è la veri tà? La “con centraz ione” d ella verità r ivelata ne lla
persona di Gesù  Cristo condiziona la possibilità di una “gerarchia delle verità”
nella dottrina cristiana. 2. Metodo teologico e mo di di cono scere la verità
cristiana. Scientificità della teologia. La conv ersione com e requisito
indispe nsabile  per conos cere la  verità rivelata. 3. I do gmi e il loro sign ificato
per la chiesa. L a parola  di Dio  come  parola  affermativa e definitiva. 4. Il
carattere circoscritto e non comprensivo della conoscenza umana esige un
vero sviluppo storico nella comprensione delle enunciazioni della fede. Il
sensus fidei e il suo ruolo nello sviluppo dogmatico. 5. I simboli di fede e le loro
funzioni visti attraverso i primi secoli del cristianesimo. Il loro carattere
definitivo. 6. Alcuni concetti filosofici e teologici dell’interpretazione. Il luogo
dell’erm eneutic a nella teo logia. I pr incipi de ll’interpre tazione  dei dog mi.

P. Pawe l Kapusta

TF2054 Fede – s e n s u s  fid e i – tradizione

La fede è, d a un pu nto di v ista cristian o, un fen omen o al contempo
fonda menta le e poliedrico: essa è (per esempio) un’adesione person ale a quel
Dio che si rive la in Gesù  Cristo; e ssa è par tecipazio ne nella  fede della Chiesa
che genera  e sostien e la fede personale; essa è una forma peculiare di
conoscenza della verità su Dio e sull’uomo, che pone la condizione
insostitu ibile per la teologia; essa è u na virtù c ristiana fo ndam entale, il
prerequisito  imprescindibile della speranza, della carità e delle opere buone.
– Sottostante a questo fenomeno c’è ne un altro che di solito viene c hiamato
sensus fidei. Esso è, in fin dei conti, una grazia che m uove e fa rivolgere il cuore
verso Dio, ap re gli occhi dello spirito e dà «a tutti dolcezza nel consentire e nel
credere alla verità»  (cf. Dei Verbum 5). – È prop rio qui c he si allacc ia il
concetto di tradizione  in quel sens o che il Con cilio Vaticano  II ha voluto
ricuperare: una tradizione di dottrina , di vita e di c ulto (cf. Dei Verbum 8). – I
tre concetti  summenzionati verranno illustrati e quindi approfonditi, in modo
da poter percepire sia la loro importanza basilare per la teologia , sia la loro
interdipendenza nella teologia quale scientia fidei.

P. Do nath H ercsik
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TF2055 La credibilità della Chiesa come questione teologica e
sociale

La Chiesa cattolica attraversa una grave cris i di  credibil ità,  i cui s intomi
si percepiscono nei media e nella perdita di prestigio culturale che subisce, con
gravi conseg uenze  per la co scienza  creden te. Nell’am bito di u na teolo gia
attenta ai “problemi di frontiera” si sente il b isogno  di far fron te alle difficoltà
con gli strumenti più adatti. Il discorso teologico s’integra allora con le scienze
sociali  allo scopo di esplorare i motiv i della crisi –  storici e cu lturali – e le
possib ili soluzioni. Sarà importante tenere conto di una “ecclesiolog ia
empirica” e degli apporti della storia, della teoria culturale  e della
organizzazione, perché la Chiesa possa rivendic are me glio il suo  ruolo
salvifico.

P. Lluís Oviedo , ofm

TF2056 Tra form e e pratich e: elem enti per u na ecc lesiologia
fondam entale

L’obiettivo del corso è indicare alcuni elementi per un punto di vista di
ecclesiolog ia fondamentale. Dopo una panoram ica introduttiva ed
esemplificativa di alcuni casi  storici  del rapporto tra forme di chiesa e pratiche
del credere, il percorso vorrebbe  svolge rsi in tre tap pe: – co me da lla
mode rnità si articola  in modo nuovo il problema dei “luoghi vitali del
credere” e della ch iesa/d elle chiese, nel nuovo equilibrio di saperi e di
pratiche; – l’atto del credere come atto che si articola in una dinamica
ecclesiale  e le caratteristiche di questa articolazione; – alcuni elemen ti della
dinamic a ecclesiale nell’og gi (liturgia, santità, istituzion e…).

Dott.ssa Stella Morra

TF2057 Teologia e  pluralismo re ligioso

Il corso è concepito in du e parti. La  prima è  orientata  a cono scere lo
status quaestionis  di una te ologia d elle religioni,  prendendo in considerazione i
princip ali documenti della Chiesa con lo scopo d i approfon dire i presup posti
teologici fonda menta li al riguardo. Questa parte del corso  vedrà anche come
vengono affrontati  alcuni problemi teologici insieme alla conoscenza di alcuni
paradigmi e rappresentanti di una teologia del pluralismo religioso . La teolo gia
non può limitarsi ad una considerazione teorica del pluralismo rel igioso, ma
deve prendere atto delle particolarità di tradizioni religiose concrete. Quindi
la seconda parte del corso prenderà  in considera zione le sfide te ologiche p oste
da alcune t radizion i impo rtanti:  giudaismo, islam, induismo e buddismo.
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Ciascuna di queste ha una relazione specifica con la fede cristiana e ciò rende
incerta la possibilità di sviluppare un’unica teologia “delle religioni”.

Prof. Carmen Aparicio Valls, P. Daniel Madigan

TD2000 Temi scelti di Teologia Dogmatica

Il corso, obbliga torio pe r gli stud enti della s pecializz azione  in dogm ati-
ca, è senza  crediti.  Coloro che cominciano la Licenza nel 2005–2006 devono
iscriversi a questo corso nel 2° semestre. Il corso incomincia nel 2° semestre
del 200 5–20 06 e co ntinua n el 1/ semestre dell’anno seguente.

Proff. TD

TDC007 Ques tioni scelte  e prosp ettive odie rne di cristo logia

Il corso fa un bilancio dei problemi attuali di cristologia e degli approcci
cristologici recenti m ostrand one la p roblem atica in co ntesti sp ecifici: p.e. il
problema del Gesù “storico” e/o del Cristo “della fede”; cristologia
“funzionale” e/o “ontologica”; cristologia “dal basso” e/o “dall’alto”;
cristolog ia di fronte   alla sfida d ella teoria  pluralista  delle religioni,  ecc. Stud ia
poi in base a d alcun i esemp i (p.e. il prob lema d ella preesistenza di Cristo,
difficoltà attuali con l’idea della espiazion e per la croce, ecc .), il fondam ento
della fede cristologica in Gesù prepasquale e ne segue lo sviluppo organico
nelle cristologie del Nuovo Testamento e della Tradizione postbiblica.
Vengono infine an alizzati i pr oblem i della psicologia umana di Gesù: la sua
consapevolezza e conoscenza, la sua volontà e libertà.

R.D. Gisbert Greshake

TDC008 L’uomo come tema teologico. Questioni attuali di
antropologia teologica

Lo scopo del corso è di offrire una panoramica della discussione degli
ultimi anni sul tema dell’antropologia teologica, mediante lo studio dei
principali testi antro pologic i  del con cilio Vatic ano II e  l’analisi critic a del
pensiero di alcuni teologi di spicco. La re lazione dell’antrop ologia c on la
cristolog ia sarà il punto di partenza per studiare, soprattutto, la questione
dell’essere e della vocaz ione iniziale de ll’uomo. Sp eciale rilievo sarà d ato
all ’esame della questione del “soprannaturale”, in relazione c on le recenti
discussioni sulla significazione universale di Cristo. Nel dialogo con i teologi
oggetto  di studio e con la base di abbondanti riferimenti alla tradizione si
svilupperanno nuove proposte sistematiche sulla tematica.

P. Luis  F. Lad aria
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TDC0 10 Studio della Scrittura nella teologia sistematica 

Questo  corso è dedicato all’interpretazione e all’uso della Sacra
Scrittura nella teologia, in modo particolare nella teologia sistematica. Il corso
si propone un attento esame di alcuni problemi spinosi allo scopo di delineare
qualche principio che possa fornirci un modo adeguato  di usare  la Bibbia  nella
teologia sistematica.

P. Gerald O’Collins

TDC0 11 La Tradizione come fonte della teologia sistematica

Insieme alle divine Scritture, la chiesa ha sempre consid erato la sacra
tradizione “com e la rego la suprem a della pr opria fed e” (Ve di Dei verbum 21).
Il corso appro fondirà la m etodolog ia per utilizzare la trad izione (in qu anto
distinta dalla filosofia, dalle sacre Scritture e dal magistero) nell’elaborazione
della teologia  dogmatica.  Prendendo come punto di partenza l’affermazione
di Y. Congar che i monumenti della tradizione sono gli scritti dei padri e dei
dottori della chiesa, la celebrazione della liturgia, la vita e la spiritualità dei
santi,  si cercherà di studiare come tali fonti possono offrire un sostanziale
contrib uto all’attu ale ricerca  teologic a. 

P. William Henn, ofmcap

TDC0 12 La qu estione d i Dio

La dottrina teologica sul primo articolo della fede. Problema di Dio e
metodo teologic o. Parad igmi d el passat o e mo delli del p resente . Teologia e
Chiesa . Storia  del pro blema . Dall’an tichità alla m odern ità. Gli  Apologeti. La
polemica anti–gnostica. La theologia negativa del platonismo cristiano. La
Scolastica e Aristotele. La via moderna. Fideismo e razionalismo. Idealismo ed
esistenzialismo. Dibattito  attuale . “Teolo gie della trasc enden za”: Te ologie  della
Parola  e Metodo d i Correlazione. Teologie del Mistero e Metodo
trascendentale. Teolo gie dell’ immanenza: Teologie della morte di Dio e d ella
modernità. Teologie della storia e d ella prass i di liberaz ione. Te ologie
emerg enti. Proposta teologica. Possibilità di una teoria teologica del linguaggio su
Dio. La Lo gica dell’I neffab ile. Presu pposti e  ipotesi p relimin ari. Assiomatica.
Rego le linguistic he, teore mi teolo gici, prop osizion i, corollario  religioso.
Verifica fondamen tale. Dio della religione e della rivelazione. Dio della creazione
e dell’allean za. Il te ismo biblico. D io com e signor e e padr e. Corroborazione
dogmatica. La Regula Fidei . Simboli e Concili. Identità e differenza. Creatore e
creatura. Dio come Padre onnipotente e creatore. Amore e giustizia di Dio.
Il Dio d ei pove ri.

P. Félix Pastor
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TD2027 Che cos’è un sac ramento ? Elemen ti per una  teologia  attuale
dei sacram enti

Nel 1971 K. Rahner ha pubblicato una conferenza sui sacramenti dal
titolo: “Che cos’è un sacramento? (Was ist ein Sakrament?)”. Il corso  vuole
approfondire  il tema e o ffrire elem enti per l’a ttuale ricerca sulla teologia dei
sacram enti. I presupposti. Filosofia della realtà. Fede cristiana (razionale, libera,
grazia  di Dio ). Fede e  sacram enti.  I sacramenti nel Nuovo Testamen to e nella storia.
Nuovo Testamento. Sc olastica. R iforma  e Tren to. Elemen ti per una teolo gia
attuale. La celeb razione . Attualità  del mis tero di C risto. Stru ttura de ll’economia
sacramentale.

P. José M. Millás

TD2029 Storia del movimento ecumenico: la dimensione etica

Il corso in tende s tudiare  l’aspetto e tico del m ovim ento ec umen ico. A
partire dalle diverse dimensioni dell’ecumenismo (missionaria, dogmatica,
sociale  e spirituale) si tratterà il movimento “Life and Work”, il concetto di
“società  responsabile” (Amsterdam 1948) e il nuo vo orizzon te etico–s ociale
di “Chiesa e Società” (G inevra 1966). Un problema di fondo è emerso intorno
al tema teologico “Dio nella natura e nella storia” (Bristol 1967), dando
impulso alla  ricerca di “una società nuova” (Assemblee di Upsala, 1968 e
Nairobi 1975). Con il nuovo paradigma di “una società giusta, sostenibile e
partecipativa” dovremmo studiare l’Assemblea di Vancouver 1983 e di
Camberra  1991. Finalmente, l’Assemblea Ecumenica Europea  di Basilea 1989
e di Graz 1997 h anno formu lato per le Chiese nuove im plicazioni fra
l’ecclesio logia e l’etica intorno alla giustizia, la pace e l’integ rità della creazione.

Bibliog rafia : G. THILS, Histoire do ctrinale du m ouvemen t oecumén ique, Paris
1962; G. PATTARO , Corso di teologia dell’ecumenismo, Brescia  1985; Dictionary of the
Ecumenical Movement, WC C, Ge neva 1 991; Official Report of the Fifth W orld
Conference on Faith and O rder. On the w ay to fuller Koin onia , ed. by TH.F. BEST, G.
GASSMANN; The Ecum enical Movem ent. An Antology of Key T extes and Voices , ed.
by M. KINNAMON, B.E. COPE, WCC, G eneva 1997; Il Magistero Pontificio:
Tertio Millenio A dveniente; Orientale Lum en; Ut Unu m Sint.

P. Héc tor Vall

TD2034 Maria nella teologia contemporanea

Prima di tutto si v a all’origine del tratta to sistem atico su  Maria
studiando le posizioni di F. Suárez (†1617), P. Nigido (†1640 ca.), V.
Contenson (†1674). Con approccio sincronico e diacronico si studiano poi i
primi 64 anni del Novecento, discern endo d a un pa rte la ma riologia
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manualistica che si sviluppa in linea cristotipica e dall’altra le spinte innovatrici
d’indo le ecclesiotipica: movimento biblico, rinascita patristica, teolo gia
kerigmatica, dimensione antropologica, problematica ecumenica, mario logia
in trasformazione. Ambedue le correnti convergono nel Vaticano II che opta
per la trattazio ne di M aria nel mis tero di C risto e della Chiesa (1964). Alla crisi
dovuta al divario culturale, segue una mariologia che si dirama nelle vie del
rinnovam ento (rientro n ella teolo gia, dialog o ecum enico), del ricupero
(prospettiva pneumatologica, spiritualità cristiana, pietà  popolare) e del
confronto  cultura le (estetica teologica di von Balthasar, inculturazione, teologia
femm inile, revisione d ei dogm i).

Bibliog rafia : S. DE FIORES, Maria nella teologia contem poranea , Centro di
cultura mariana Madre della Chiesa, Roma 19913.

P. Stefano De Fiores, smm

TD2036 Introduzione alla teologia di H.U. von Balthasar 

Allo scopo di fornire un’introduzione alla teologia  balthasariana il corso
intende offrire, insieme ad una presentazione generale della sua opera, alcuni
aspetti peculiari del suo pensiero. In  particolare verr à dato ampio  spazio a lla
sua comprensione teologica della rivelazione: Cristo c ome “ univer sale
concreto” e centro della forma (Gestalt ) della rivelazione; inoltre verranno
presentati alcuni aspetti della sua antropologia drammatica, della cristologia,
soteriolo gia e trinitaria. Fil rouge che unirà internamente tutti questi temi sarà
il mistero pasquale, come evento nel quale si mostra “l’amore più grande” (Gv
15,13) e che può essere considerato, in un certo senso, il centro della sua
teologia.

P. Paolo Martinelli, ofmcap

TD2039 Due stili di teologia speculativa: Anselmo di Canterbury e
Tommaso d’Aquino 

Il corso presenta due  mod elli divers i di imp ostare la te ologia
evidenziandone le leggi e  i proced imenti, i d inamis mi e i risu ltati specu lativi:
come pensar e la Trinit à, la creazione, la red enzione e il pe nsare stesso ? Risulta
che siamo di fronte a due “archetipi” della riflessione teologica le cui tracce
si lasciano perseguire fino a Cusano, Cartesio, Hegel e alla teologia recente.

R.D. Elmar Salmann, osb
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TD2064 Globalizzazione, antropologia, escatologia.
Linee di una teologia pratica

Il processo di globalizzazione che cara tterizza la  situazione contempo-
ranea non è, come c omu neme nte si ritiene, una faccen da innanz i tutto
economica, ma filos ofica, presentandosi come la deriva della storia o cciden tale
all’insegna del dominio della tecnica. Per questo , più che sottili ragiona menti
di politica economica, pone la questione antropologica: che ne è dell’uomo,
e più precisamente del soggetto e della sua libertà, in un’epoca in cui ciò che
avviene si trova forzato all’interno di una rete sempre più vasta e capillare e
i giochi come non mai passano sopra le teste de i singoli e della loro  capacità
di autode termin arsi? Fo rse la teolo gia, e in modo particolare l’escatologia con
la sua apertura di fronte alla costrizione del presente, ha qualcosa da dire sulla
questione come contributo  “etico” per una globalizzazione dal volto umano.

R.D. A ntonio  Nitrola

TD2065 “Interpretare la natura”: la tradizione evangelica del XX
secolo  

Con Karl Barth, la teologia evangelica riscopre la centralità della natura
come ambito dell’incontro tra Dio e l’umanità. La sua teologia dell’elezione
richiede a Barth un ripensamento dell’ambito nella quale si offre. Jürgen
Moltmann e Wolfhart Pannenberg riprendono la questione, cercando di
offrire una teologia della natura  che possa e ssere più  di una m era antro pologia
teologica ampliata. Muovendosi nell’intreccio Dio–m ondo , il primo  usa la
kenosis  e il secondo fa riferimento all’agire di Dio come punto di partenza per
una teologia della natura. Infine, andando  oltre l’interpretazione della natura
come oggetto dell’azione divina, Langdon Gilkey  la reinterpreta come vita e
imago  Dei.

Bibliog rafia : K. BARTH, L’Epistola ai Romani, Milano 1962; ID ., Die
kirchliche Dogm atik , III, Zurich 1958. J.  MOLTMANN, Dio nella  creazione, Brescia
1986. W. PANNENBERG , Teologia Sistematica, II, Bresc ia 1994 (orig. 1 991); ID.,
Toward  a Theology of Na ture, Louisville 1993. L. GILKEY, Maker of Heaven and
Earth , New  York 1 959; ID., Nature Rea lity and the Sacred , Augsburg 1993.

P. Ma rio Farru gia

TD2077 La th e o lo g ia  c ru c is : punto focale della spiritualità e del
pensiero di M artin Lutero

Negli  anni 1517–1520 Martin Lutero si distanzia, in nome della sua
theologia  crucis, in maniera p rogram matica dalla teolo gia scola stica. Die tro le
istanze critiche e gli accenti polemici di questa espressione, si nasconde un
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caratteristico accesso al mistero cristiano che schiude prospettive dense di
significato per i più v ari cam pi della te ologia: d alla com prensio ne di D io alla
cristologia e soteriologia, dall’antro pologia  all’ecclesiologia, dall’ermeneutica
teologica all’ontologia. Dopo  aver esam inato i principali testi d i riferimento
nell’opera del Riformatore e le varie interpretazioni della theologia cruc is di
Lutero, il corso ne presenterà, in prospettiva sistematica, quattro linee di
fondo: 1. La croce come via di Dio con l’uomo: dalla incurvatio del peccato  alla
vita dell’uomo nuovo. 2. La croce come via dell’uomo a Dio: agire morale e
conoscenza all’insegna del mistero pasquale. 3. Il Cristo crocifisso e
abban donat o: sacramentum et exemplum per il singolo cristiano e per la Chiesa.
4. Nuove prospettive per il metodo, l’ermeneutica, i contenuti della teologia.
In conclu sione, il c orso si in terrogh erà, nell a scia della Dichiarazione
congiun ta sulla Dottrin a della giu stificazio ne, sulla d ifferenz a e sui po ssibili
punti d’incontro fra l’approccio di Lutero e la prospettiva cattolica.

R. D. Hubertus Blaumeiser

TD2095 “... et homo factus est”: il mistero dell’Uomo–Dio da
Agostino ai medieva li (Anselmo, A belardo, Pietro  Lomb ar-
do, Tommaso)

Tenendo conto deg li interlocutori e de i termini con creti caratterizzan ti
il contes to in cui i p ersona ggi in qu estione furono chiamati ad operare,
cercheremo di evidenz iare i tratti dominanti della loro teologia dell’incarnazio-
ne, con particolare riferimento al quadro trinitario sotteso alla riflessione sul
mistero dell’U omo –Dio da e ssi matura ta. Per raggiungere lo scopo, ci
impegneremo a far emergere dai loro  testi le ragioni di un percorso teologico
complesso come q uello del m edioevo lati no, tentando di guadagnare uno
sguardo criticamente più avv ertito sui v alori e le ista nze pro fonde  che gli
autori dell’epoca intesero esprimere con il loro teologare. A conclusione
dell’itinerario, lasceremo che la nostra ricerca sia arricchita da qualche sp unto
ulteriore, mediante alcuni agganci alla riflessione sull’incarnazione sviluppata
dai contem poranei (K . Rahner, W . Kasper).

R.D. Sergio P. Bonanni

TD2115 Acqua e Spirito: Battesimo e Cresima nella teologia cattolica
attuale

Il corso e samin erà il legam e tra que sti due sa crame nti di inizia zione: le
loro radici ne lle Scritture , la loro co nnessio ne con  le azioni salvifiche di Gesù,
la prassi d ella chies a antica, la  loro separazione in due riti, la situazione
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ecumenica e i vari tentativi odierni volti a ripensare il rapporto tra i due
sacram enti.

Mon s. Liam  Bergin

TD2116 Presbiteri e presbiterio: la maturazione delle riforme

Il corso, in continuità con quelli degli scorsi anni, vuole percorrere e
discutere i cammini dell’immagine sacerd otale  dal XIV secolo a Trento: come
i tempi di crisi siano stati  percor si da un  desider io di rifor ma no n solo m orale
ma anche pastorale e strutturale, giunta a maturazione con il concilio di
Trento. Dal punto di v ista dottrinale sono i tempi del nominalismo e quindi
di un pensiero teologico “debo le”. Qu esto no n imp edisce la  r icerca di forme
comuni di vita e di ideali pastorali e spirituali che preparano la modernità.
Lascia  però esplodere la tensione tra individuo e collettività , entro la  quale si
producono lacerazioni non indolori nel tessuto della Chiesa, anche
precisamente sul senso del ministero.

Mons. Tullio Citrini

TD2117 L’epiclesi eucaristica: proposta per una soluzione
“ortodossa”  della controve rsia tra Oriente e O ccidente

L’efficac ia dell’epiclesi consacratoria è oggi accreditata da un
importan te documento romano pubblicato il  26.10.2001 che, per la prima
volta da parte cattolica, dà atto della  piena or todoss ia dell’ana fora di A ddai e
Mari.  Questa preghiera eu caristica, ininterrottamente usata dalla Chiesa assira
d’Oriente, è talmente  antica da non avere ancora le parole della consacrazione;
però possiede l’epiclesi. Pur in assenza del racconto  istituzionale, l’anafora di
Addai e Mari consente di intravederne la genesi e di prospettarne la funzione.
Nel nostro corso, dopo aver evocato sulla base della lex orandi e delle
mistag ogie patristiche la dinamica sacramentale propria all’eucaristia,
esamineremo il comp ortam ento a p rima v ista anom alo dei m edieva li latini,
quali  ad esem pio Flo ro, Rad berto e L omb ardo. C ostoro , pur rivendicando
l’efficacia  ai fini della transustanziazione alle sole parole della consacrazione,
non cessan o di inter essarsi allo  Spirito Santo; non solo, ma riescono a leggerne
la presenza santificante e l’azione c onsacratoria, o ltre che nello stes so racconto
istituzionale, perfino  nelle du e epicles i del cano ne rom ano, no toriamente
non–pneumatologiche.  Pure i Bizantini, quali Cabàsilas e Simeone di
Tessalonica, in polemica contro i Latini, riescono a vedere lo S pirito Santo
nelle epiclesi del canone romano. Un’accurata analisi condotta su campioni di
testi anaforici e di scritti teologici d’Oriente e d’Occidente consente di
affermare che epiclesi e racconto istituzionale non sono affatto concorrenziali,
né d’altronde potrebbero esserlo. Il racconto istituzionale e l’epiclesi
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costituiscono infatti i due centri d inamici de lla preghiera eu caristica, provv isti
di efficacia consacratoria “a un tempo assoluta e complementare”. È q uesta
la conve rsione c he si im pone a ll’intellectus eucharistiae tanto delle Chiese
cattoliche quanto delle Chiese ortodosse agli inizi del terzo millennio.

Bibliog rafia : GIRAUDO C., “In unum corpus”. Trattato mistagogico
sull’eucaristia , Cinisello Balsamo 2001; I D., Il sudore del volto di Dio. La riscoperta
dello Spirito Santo a partire dalla preg hiera eucaristica, in TANZARELLA  S., ed., La
personalità dello Spirito Santo , Cinisello Balsamo 1998, 155–187; ID., L’anafora
degli Apostoli Addai e Mari: la “gemma orientale” della lex orandi, in Divinitas 47
(2004) 107–124; TAFT R., Messa sen za consacra zione? Lo  storico accord o sull’eucaristia
tra la Chiesa cattolica e la Chiesa assira d’Oriente promulgato il 26 ottobre 2001, ib.
75–106.

P. Cesare Giraudo

TD2118 Chiesa e carismi

La Lumen Gentium afferma che lo Spirito santo provvede la Chiesa di
diversi doni gerarchici e carism atici (LG 4); afferma poi che lo Spirito santifica
e guida il popolo di Dio non solo mediante i sacramenti e i  ministeri,  ma
anche mediante i carismi (LG 12). A quarant’anni dal C oncilio sembra m aturo
il tempo di una corretta  teologia  dei carism i, nel quad ro di un a ecclesio logia
di carattere più pneumatologico. In questa prospettiva il corso intende
affrontare anche la polemica sempre risorgente su carisma e ist ituzione, ma
soprattutto verificare le r icadute che i l recupero dei carismi (e del carisma
come principio strutturante  la Chiesa) ha sull’imp ianto de ll’ecclesio logia e su lla
vita della comunità ecclesiale.

R.D. D ario Vita li

TD2119 Paul Tillich e il “deus absconditus”

Paul Tillich e la  storia de l pensier o cristian o. Pensiero classico e
questione dell’infin ito. Il paradigma spiritualista. “Deus Christianorum”. La
Gnosi e la “Blas phem ia Creatoris”. Agostino e la “via in terior”. L a “The ologia
negativa”. Anselmo e la “excitatio mentis”. Bonaventura e l’“excessus
mentis”. L’Aq uinate e  il “deus ignotus”. Il Card. C usano e la “ docta
ignorantia”. La Riforma e il “deus revelatus”. Fideismo e razionalismo.
Descartes e la priorità del perfetto sull’imperfetto. Kant e la finitudine.
L’ ideal ismo roma ntico: Sc hleiermacher e Hegel. La protesta esistenziale:
Schelling e Kierk egaard . Paul T illich e la questione dell’“deus absconditus”.
Interpretazione di Paul Tillich: Teologia e Filosofia. Influssi e sistema.
Itinerario: forma zione. Forma  mentis . Scritti. Periodo tedesco e periodo
americano. La filosofia teonoma e la teologia filosofica. Condizionato ed
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Incondizionato. Ragione e Religione. Novo Paradigma. Sistema delle Scienze.
Discorso del metodo. Dialettica e rivelazione del sacro. Finito e Infinito.
Finitudine umana e problema di Dio. Politeismo e monoteismo. Dio come
Essere, come Vivente e come Spirito. Dio in relazione. Dio come Signore e
Padre.

P. Félix Pastor

TD2120 La persona di Cristo in San T ommaso

 Si spiegheranno i concett i più importanti che dischiudono l’accesso alle
formulazioni teologiche riguardanti  il  motivo dell’incarnazione (la bontà di
Dio), l’union e ipostat ica stessa , la persona e le nature di Cristo, il suo essere,
la sua con oscenz a e cosc ienza, la su a grazia  e potenza, il mistero  pasqu ale e la
nostra liberazione... attraverso l’analisi di testi delle ope re più imp ortanti
(Somma di Teologia, Somma contro i Gentili, Questioni sull’unione del Verbo
incarnato),  senza tralasciare la fondazione scritturistica, patristica e tradizionale
del pensier o tom istico. Si co nsidere rà, inoltre, l’in flusso d ella rivelaz ione ne lla
chiarifica zione d i nozion i filosofich e chiavi.

Bibliog rafia : I. ANDEREGGEN , Introduzio ne alla teologia  di San Tom maso ,
Dehoniane, Roma 1996.

R.D. Ignacio E. Andereggen

TD2121 Ques tioni di an tropolog ia cristolog ica, II: le “cr escite” e  le
“età (Z846\"4)” di Gesù nel Vangelo di Luca 

Alle finalità ge nerali  del ciclo  dell’Antropologia Cristologica, indicate  nella
presentazione del cors o dello s corso a nno (m etodo logica, fondazionale e
sistematica),  il corso p resente  si conce ntra, sulla base di Lc 1–2, a) sul
“mistero” nascos to delle d iverse “ crescite”  di Ges ù; b) sul “ significato”
molteplice delle “se tte età” in  cui Luca struttura la nuova “Genesi” del secondo
Adamo; c) sulla “comprensione” teologica della “pienezza dei tempi” come
realizzazione della Historia sa lutis.

Bibliog rafia : A. RASCO, La Teo logía de Lucas,  Roma 1976;  M. HENGEL,
Zur urchristlichen Geschichtsschreibung, Stuttgart 1979; S. MUÑOZ IGLESIAS, Los
Evangelios de la infancia , (BAC 488,508), Madrid 1987–20022; J. ALETTI, L’art
de raconter Jésus Christ. L’écriture narrative d e Luc, Paris 1989; R. MEYNET, Il
Vangelo secondo Luca. Analisi retorica, Roma 1994.   

P. Nat alino Sp accape lo
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TD2122 Il cristiano dimora di Dio: l’ inabitazione,  tema chiave del
De G ratia

L’incontro con Dio è oggi c oncepito da molti come un’esperienza
emoz ionale  e passeggera. La verità profond a di que sta relazio ne risied e in
realtà nella grazia del battesimo e della confermazione e trova una sua piena
illustrazio ne nella  dottrina dell’inabitazione, tema del Trattato De Gratia. Se
il pagano dell’antichità visitava la divinità nel suo tempio ed il pio giudeo  era
fiero de lla presen za di Jah wé in m ezzo al s uo pop olo, il cristia no sa ch e Dio
lo ha eletto  a sua dim ora. Qu esta verit à, a partire d a Paolo , in seguit o con
Agostino, Tommaso, Suarez ed altri autori ancora, trova grande profondità di
lettura. San Tom maso , in partico lare, app rofond isce la conne ssione tr a grazia
ed inabitazione, Suarez in seguito colloca il tema in rap porto alla grazia
dell’am icizia con Dio. Il corso si prefigge perciò d i riscoprire la verità
dell’inabitazione ed in essa il valore di una dottrina che pu ò illuminare di
senso la nostra relazione con Dio.

Dott.ss a Ilaria M orali

TD2123 L. Bouyer:  figura ed opera di un teologo francese del nostro
tempo 

Louis  Bouyer (1913–200 4) studiò prim a la teologia pro testante
(Cullmann) e, dopo un confronto approfondito con l ’Anglicanesimo (Ramsey)
e l’Ortod ossia (B ulgako v), grazie  ad un incontro “personale” con gli scritti di
Newman, si convertì e si fece oratoriano. Professore all’Institut Catholique di
Parigi,  rinunciò poi a questa cattedra per dedicarsi da libero scrittore, pur
continuando ad insegnare negli Stati Uniti, all’elaborazione di una doppia (anzi
triplice) trilogia: una sintesi di tutta la teologia. Un’opera quasi sconfinata,
nella quale il corso s i propo ne di intr odurre , sceglien do alcu ni temi,
nell’ambito  della cristologia e dell’economia della salvezza. N ell’esam inarli,
speciale  attenzione sarà data agli autori france si con i quali il teolo go è entrato
in dialogo.

P. Jacqu es Serv ais

TMC004 Strutture di peccato, strutture di conversione

Il tema ha avuto particolare attenzione a partire dall’enciclica Sollicitudo
rei socialis. Le complesse problematiche attuali riguardanti le istituzioni
economiche e politiche , sociali  e religiose, chiedono una corretta intelligenza
del senso e  del ruo lo che h a la strutturazion e sociale  della no stra vita in
rapporto  alle coscienze, alle mentalità e agli stili di vita condivisi. Si avrà
attenzione in particolare al contributo che la fede cristiana apporta per
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comprend ere come la libera e consapevole responsabilità personale sia messa
in gioco nel complesso delle relazioni sociali sia in positivo sia in negativo.

P. Sergio Bastianel

TM2003 Il bene e la sua valutazione 

La nozione del bene e del male ap pare già nelle fiab e (“fairy tales”).  La
nozione del bene morale o religioso è sempre sottintesa quando si parla del
male  o del peccato. Eppure la nozione del bene è sorprendentemente elusiva
e la domanda “che cos’è che rende una decisione o un’azione buona?” è
sorprend entemen te difficile. Questo corso tratterà di alcuni aspetti  filosofici
del problema, compreso il ruolo delle conseguenze nella valutazione di
un’azione; tratterà anche di aspetti teo logici.  Buona parte del corso  si occuperà
dello  sviluppo delle capacità psicologiche importanti per la valutazione del
bene morale e religioso.

P. Barth olom ew K iely

TM2025 Coscienz a morale: n ascita e sviluppo  del concetto

Il corso si propone di sottolineare quattro grandi movimenti che hanno
caratterizzato la form azione  della cos cienza m orale ne lla teolog ia dell’O cci-
dente. Si partirà da un’analisi delle maggiori  sfide che sono  sorte da lla filosofia
ellenica e, in modo particolare, dall’etica di Platone e di Aristotele. Succes-
sivamen te verranno rilevati i grandi temi della morale biblica e di quella dei
Padri della Chiesa. Riguardo alla patristica, sarà data enfasi al pensiero di
Sant’Agostino nel quale si ritrov a, per la prima v olta, uno svo lgimento
speculativo di quella che si chiamerà più tardi teologia morale. Infine si vedrà,
in San Tommaso d’Aquino, come la coscienza morale pervenga, attraverso
una riflession e sistem atica e un ’elabora zione ten denti a u na sintes i, alle
concezioni proprie della teologia cattolica moderna.

R.D. Rogério Miranda de Almeida, osb

TM2045 Mag istero e teo logia m orale

Nell’attu ale contes to eccles iale, il rappo rto della  Teologia morale col
Magistero conosce un mom ento delicato per la presenza d i recenti interventi
magis teriali, la cui ermeneutica richiede specifica e rinnovata attenzione.
Muovendo da essi, dapprima si cercherà di ricostruirne storicamente la p ortata
seguendo gli ultimi tre Concili, per poi enucleare alcune linee di comprensione
di tale rapporto, sia dal punto di vista  del Ma gistero s ia da qu ello della
Teolo gia morale, nel quadro complessivo di una lettu ra dell’esp erienza  mora le
cristiana. Particolare attenzione verrà rivolta alla questione del fondamento e
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dell’estensione della competenza magisteriale in moribus, come  pure alla
questione del suo rapporto con la coscienza morale del cristiano.

R.D. Paolo Carlotti, sdb

TM2046 La teologia morale in Spagna nel secolo XVI: da Vitoria a
Suarez

Il XVI secolo è un’epoca di straord inaria cre atività ne lla storia e n ella
cultura spagnola. Questa vitalità si riflette anche nella teologia morale.  Da
Francisco de Vitoria, morto all’inizio del secolo, a Francisco Suarez, morto a
Coimbra all’inizio del XVII secolo, la Spagna produce un grande numero di
teologi morali di spicco. Il corso prenderà in considerazione queste grandi
figure e la loro capacità di cogliere con successo i nuovi pro blemi m orali posti
da una situ azione  comp letame nte nuo va in m olte aree della vita economica,
politica, sociale e ecclesiastica.

P. Paul Pace

TM2047 Principi argomentativi nella riflessione bioetica

Nell’amb ito del dibattito bioetico, le provocazioni che il pensiero
liberale  rivolge alla tradizione cattolica sono molte e interessanti. L’obiettivo
del corso è quello di mett ere in dia logo le d ue pro spettive  non tan to sulle
questioni particolari relative ai temi della bioetica, quanto sulle linee
argomen tative. Per questo, in un primo momento si offrirà una sorta di
recensione del pen siero di a lcuni au tori «laici»  dell’area anglosassone e italiana,
focalizzando l’attenzione sull’aspetto epistemologico. In un secondo
mom ento si entrerà  in dialogo con le prospettive emerse, per cog liere pos sibili
istanze di rinnovamento da parte della tradizione cattolica, ma anche per
valutare la coerenza interna di alcuni indirizzi di pensiero laico e la pertinenza
di alcune osservazioni rivolte al pensiero cattolico.

R.D. Cataldo Z uccaro

TM2053 Conversione morale nell’esperienza di fede

Il corso intende riflettere sul senso della conversione morale vissuta e
capita all'interno dell'espe rienza d i fede cris tiana. La  realtà de lla conversione
sarà considerata nel suo mom ento or iginario e  nella sua maturazione storica
di esperien za di co scienza , di discer nimen to, di seq uela. N el com prend ere la
realtà del peccato e gli elementi costitutivi di un cammino di conversione,  la
riflessione proced erà in pro spettiva  ermen eutico–sis tematic a, a partire  dalla
lettura di figure bibliche di incontro con il Signore

Prof. Do natella Abig nente
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TM2054 Giustizia e riconciliazione. Fondamenti di un’etica politica
secondo  lo spirito di Gesù C risto

L’etica politica è stata sempre descritta attraverso il ricco concet to della
giustizia. Non solamente lo Stato, ma anche la società, la cultura politica e
l’ethos del politico trovano nella giustizia la loro interpretazione etica.
Questioni concre te, com e il pluralism o, le mig razioni,  la pace con u n passato
peccaminoso, mostrano, in ogni caso, che è necessaria una dimensione
ulteriore, che per il crede nte è la riconciliazio ne. Que sto concetto  diventa
effettivame nte un con cetto cen trale di etica  politica n ello spir ito di Gesù
Cristo.

P. Philipp S chmitz

TM2055 La morale  come parte integrante della sintesi  teologica di S.
Tommaso d’Aquino

Questo corso cerca di inquadrare la visione morale di S.  Tommaso
dentro la sua sintesi nella Summa Theologiae.  Dà attenzione alla sua dottrina su
Dio Trinità, le missioni divine e creazione nella Ia Pars , e poi alla sua
cristolog ia e sacramentaria nella IIIa Pars . Le tematich e menzio nate
influiscono profond amente s ul suo inseg namen to sulla beatitud ine, le virtù
infuse e la grazia nella IIa Pars . Il corso tenterà di rispondere a tre domande
emerse dal rinn ovam ento de lla teolog ia morale dopo il Concilio Vaticano II:
1. Lo statuto epistemologico della teologia m orale; II. Lo statu to della teo logia
mora le come teologia; III. La specificità cristiana della teologia morale.
Considera  anche la differenza tra  una m orale gen erale e la te ologia m orale
fonda menta le contem poranea. P ropone, infin e, modi d i mettere in dialogo
teologia morale, teologia fondamentale e teologia dogmatica.

P. Tere nce K enned y, c.ss.r

TM2056 Principi o rego le morali interpre tati alla luce del diba ttito
deontologismo–proporzionalismo

Il corso intende riesamina re il valore di principi o regole presenti e
operanti  lungo la  storia della Teologia Morale – come: il principio del minor
male, di totalità, del duplice effetto, de “ il fine non  giustifica  i mezz i” – e il
problema del con flitto e della  gerarch ia dei valo ri, riportan doli al presente
dibattito che ved e confrontarsi d a una p arte il deo ntolog ismo e  dall’altra il
proporzionalismo. Si tratta di un riesame critico anche di fronte alle nuove
problematiche emerse o emergenti dalle nuove situazioni comunemente
denominate “bioetiche”.

R.D. Aniceto M olinaro
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TM2058 Psicolog ia clinica e teologia morale: un confron to interdisc i-
plinare

Obiettivo di questo corso sarà quello di fornire ai partecipanti dei criteri
di orientamento per lo studio e per la pastorale di fenomeni al confin e
interpretativo fra scienza e fede. Criteri metodologici in teologia e in
psicolo gia per lo studio di stati di cos cienza a lterati: la trance n ella mist ica, in
ipnosi e in altri stati di cos cienza. G li stati di presunta possessione diabolica,
disturbo di personalità e altre ipotesi di diagnosi differenziale. Stigmate e
replicabilità sperimen tale di iperidros i ematiche. V isioni mistiche e
allucinazioni etero e auto– indotte. Esp erienze di pre –morte  a contenu to
religioso e stati pre– agonic i fisiologici. Au tonom ia e interd isciplinar ità della
mora le cristiana e della psicologia clinica nella fenomenologia a conten uto
religioso e nella consulenza morale e pastorale. Metodologia: alcune lezioni
teoriche saranno accom pagnate dalla visione di docu mentazione vide ore-
gistrata d i alcuni d ei sudd etti fenom eni. 

P. Aureliano Pacciolla, ocarm

CORSI DI ALTRE FACOLTÀ

FO2305 Il destino umano nella luce di Blondel

Introduzio ne: il mistero del nostro destino. * Premesse: una questione
che ci com prend e interam ente. * L ’uom o e il suo u niverso : alla frontiera  della
scienza e della filosofia. * Il modello cosmologico standard e il principio
antropico. * Necessità di una riflessione critica. * Lo sguardo dell’u omo  della
miseria  (cf. J. Wresinski). 

Prima parte: le radici di una critica realista. A. Aristotele e la
non–contraddizione; B. Agostino e la scoperta del cogito; C. Tom maso  e la
giustificazione critica tramite la ritorsione.

Seconda parte: punti di partenza dell’antro pologia  mod erna. A . Cartesio
e l’evidenza; B. Pascal e l’insufficienza della ragio ne; C. L eibniz  e la ricerca di
un vincolo sostanziale.

Terza parte: L’Azione di Maurice Blondel. A. Blondel e la sua opera; B.
L’introduzione di Blondel a L’Az ione; C. La confutazione del dilettantismo:
“volo aliquid”;  D. La con futazion e del pes simism o: la via del nulla ; E. La via dei
fenomeni. 1. Le scienze positive e la confutazione del positivismo; 2. Il
determinismo e la libertà; 3. “Il dispiegamento dell’azione umana in onde
concentriche”. F. La via dell’esse re. 1. L’essere necessario dell’azione e il suo
possib ile compimento; 2. L’ipotesi del soprannaturale; G. Conclusioni de
L’Az ione. 
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Ripresa e con clusioni:  il destino umano.
Bibliog rafia : M. LECLERC, Il destino um ano nella luce  di Blondel,  Assisi,

Cittadella, 2000; La destinée  humain e. Pour un d iscernement  philosophique, Namu r,
Culture et Vérité, 1993.

P. Marc Leclerc

FO2431 Il corpo nella fenomenologia contemporanea

La filosofia  si è abitualme nte scontrata c on l’ideolog ia positivista  delle
scienze. Le categorie materia–forma non hanno aiutato molto la riflessione
fondam entale sul corpo, il più spesso abbandonato alla positività della materia.
La fenomenologia husserliana e post–husserliana, distinguendo corpo e carne,
offre l’op portun ità di un s erio app rofond imento  della tem atica. 

Bibliog rafia : CL. BRUAIRE, Philosophie du corps,  Parigi 1968; V.
MELCHIORRE, Corpo e persona,  Genova 1987; U. GALIMBERTI, Il corpo, Milano
1996; M. HENRY , Incarnation, Paris 20 00. 

P. Paul Gilbert

FO2432 Filosofia  dell’enciclica Ve ritati s Sp le n d o r  e le sue fonti nella
filosofia morale d i S. Tomm aso

Il magistero della Chiesa, fino al C oncilio  Vaticano I I, ha riconosc iuto
San Tom maso  come  guida n el pensie ro filoso fico in  tutti i camp i, anche in
quello  morale. Nelle situazioni di disorientamento è sem pre utile ricorrere
all’Aquinate, come noi faremo a partire dai testi della I–II della Somma,
cercando di chiarir e i fond amen ti della morale come è proposta dall’enciclica
al livello filos ofico, il qu ale occu pa la m aggior p arte del suo interesse. I testi
magisteriali po tranno esse re capiti in questo modo in una luce nuova, anche
di fronte alle  posizio ni filosofico morali contemporanee che si discostano
dalla sua visione.

Bibliografia: Enciclica Veritatis  Splendor di G IOVAN NI PAOLO II; I–II
della Somma di Teologia di SAN TOMMASO D’AQUINO.

R.D. Ignacio E. Andereggen
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FO2434   Soggetto e orizzonte: Lonergan e l ’Esistenzialismo

Il corso tematizza le conferenze sull’Esistenzialismo del 1957 che
Lonergan tenne a Boston. Dopo una prima introduzione sul termine
“esistenzialismo” si analizzeranno le nozioni di sogg etto e sogge tto
esistenziale, che si coniugheranno con la nozione di orizzonte per l’attenzione
del Maes tro cana dese ad  Huss erl e alla Fenomenologia, della quale delineava
l’importanza senza escluderne i limiti. Approfondendo il significato di
orizzonte, nel suo versante problematico, verrà richiamata la nozione di
dialettica: nel cam po della  storia um ana la  dialettica ha un s uo funzio namen to
oggettivo, ma si può in tervenir e in essa c on l’azio ne um ana, con  il person ale
contrib uto de l sogget to al processo st orico. 

Bibliografia: B. LONERGAN , Lectures on Ex istenzialism, in ID.,
Phenomenology and Log ic: The Boston College Lectures on Mathematical Logic and
Existenzialism , CWL 18, Toron to 2001, cap itoli 7–10, 12– 14. Su spe cifici tratti
si selezioneranno altri testi anche in lingua italiana.

Prof.ssa Rosanna F inamore

FO2438   La  domanda  su Dio nell’esperienza religiosa

“Dio esiste?” Il corso prenderà in esame le risposte dei filosofi del
periodo classico e dell’età moderna e contemporanea, preoccupandosi, in linea
con il pensiero di S. Agostino, di collocare la questione dell’esistenza di Dio
nell’orizzonte  dell’autocoscie nza del sog getto spirituale, pr otagonista
dell’esperienza religiosa.

Mon s. Mario  Panga llo

FO2439 L’autenticità esisten ziale. Sviluppo e  struttura
della co scienza  morale

Il corso (in  parte tenuto all’Università di Perugia, 2000–2001) intende
concretizzare l’itinerario dell’antico “ Conosc i te stesso” com e la meta
dell’antico esercizio  (aiskesis ) filosofico –sapie nziale. Il corso comprende 4 pa rti:
1. Lo svi luppo umano: (a) complessità dello sviluppo umano personale; (b)
l’aspetto “mor ale” dello  svilupp o; 2. Lo  svilupp o norm ativo: (a) le  condizioni
genera li; (b) le condizioni particolari; (c) la vita morale: “fare”  e “farsi”; 3. La
struttura morale I: (a) il volere umano; (b) il bene um ano; 4. La struttura
morale II: (a) la libertà umana; (b) l’azione umana; (c) “persona e atto” (K.
Wojtyla).
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Bibliografia: P. HADOT, Esercizi sprituali e filosofia antica, Einau di,
Torino 2000; P . COURCELLE , Conosci te stesso da Socrate a san Bernardo, V&P,
Milano 2001; N. SPACCAPELO , Fondamento e orizzonte, Armando, Roma 2000.

P. Nat alino Sp accape lo

FO2441 L’enciclica Fid e s e t  ratio .
Commen tario letterale e speculativo

L’enciclica Fides et ratio situa la ricerca filosofic a nel contesto
dell’annunciazione della fede cristian a. Il corso me tterà in evidenza  la
dinamica dell’enciclica e la significazione che le viene così data; spiegherà i
differenti  capitoli  prevalentem ente med iante la considerazione della storia dei
temi ch e vi son o affron tati. 

Bibliog rafia : AA.VV., Per una lettura dell’Enciclica «F ides et ratio», Città del
Vatican o 1999 . 

P. Paul Gilbert

FO2443 Principi di un’antropologia dialogica

Il corso si propone di presentare i capisaldi del pensiero antropologico
di Bube r, con il rife rimen to ad altri “ dialogic i”, com e pure a lla filosofia di
Levin as. 

Bibliog rafia : i testi fondamentali sono quelli contenuti nel volume di
M. BUBER, Il principio dialogico e altri saggi, San Pa olo, Cin isello Balsamo 1993.
Per una co llocazio ne gen erale della problematica del corso è utile: S. ZUCAL,
Lineamenti di pensiero dialogico, Morcelliana, Brescia 2004.

P. Jakub Gorczyca

FO2447 La persona e il bene comune

Il corso chiarisce  la nozion e di bene comune, nella sua complessa struttura
analogica e nel suo dinamismo, approfondendo la socialità caratteristica
dell ’uomo in quan to perso na. Si mostrerà c ome il bene comune sia il luogo
naturale  di espansione della persona umana ed insieme il pilastro portante di
ogni formazione social e, del c ui cos tituirsi  il bene comune è insieme il frutto ed
il presupp osto. La vita so ciale potrà così essere compresa come uno dei
mom enti più alti dell’esperienza morale, oltre che giuridica e politica, e una
delle mediazioni dello spessore metafisico della persona umana nel tempo
storico. 

Bibliografia: Testo di riferimento: P. SAVARESE , La possib ilità nella
regola , Giappichelli, Torino 2004.

Prof. Paolo Savarese
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MO2A59 New  Age, I

Il mercato di una nuova spiritualità. Esame approfondito delle radici
e della varietà d’espressione di una nuova coscienza religiosa nell’O ccidente
sulla soglia d ell’età dell’Acq uario : 1. L’erm etismo , la teosof ia e la neo–gnosi. 2.
Speculazioni astrologiche. 3. Alcuni laboratori della contro–cultura (Ascona,
Esalen, Findh orn). 4. L e idee d ella welln ess e della  reincarnazione. 5. La
psicolo gia transpersonale ed i psico–culti. 6. Implicazioni spiritu ali della
ecologia profonda. 7. L’auto–organizzazione del cosmo. 8. La “religione
civile” e l’utopia salvifica secolare. 9. È possibile oltrepassare la “rottura tra
vange lo e cultura” (Evangelii nuntiandi, 20)? Criteri per una nuova
evangelizzazione.

R.D. Michael Fuss

SP1010 Introduzione al pensiero sociale cristiano

Il corso offre una iniziazione allo studio sistematico delle conseguenze
pratiche della sequela di Cristo nel co mportamen to sociale , con sp eciale
attenzione al campo dei rapporti econom ico–sociali. Si u sa come  fonte
princip ale l’insegnamento sociale della Chiesa, del quale si dà una
giustificazione teologica, una considerazione metodologica ed una esposizione
dei punti fondamentali. Gli studenti dovranno leggere ed analizzare i principali
documenti del magistero sociale indicati dal professore.

P. Joseph Jadhav

SO2A76 Etica politica e magistero sociale della Chiesa

Partendo dalla frattura machiavellica tra etica e politica, il corso si
prefigge di analizzare i fondamenti e gli sviluppi dell’etica p olitica co sì com ’è
presentata  nel Magis tero Sociale della  Chiesa. L’ap profond imento è c ondotto
analizzando le questioni fo ndam entali e tentand o un con fronto con le relative
posizioni della cultura laica.

P. Roc co D’A mbro sio

SO2037 Sociolog ia della fam iglia

I. Il riquadro teorico di riferimento. 1. Inizio della riflessione
sociologica sulla fam iglia: qua ndo, d ove, com e, perch é. – 2. Le  princip ali
teorie sociologiche sulla trasformazione sociale della famiglia.

II. Alcune aree prob lematiche specifiche. 1. Lo sfond o: i principali
fattori strutturali che intervengono nella trasformazione della famiglia:
sviluppo economico, urbanizzazione, mobilità professionale. Le culture come
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sistemi di mo delli di comp ortam ento. – 2 . Trasfor mazio ni dei co mpiti e d ello
stato sociale della donna. Istruzione e lavoro delle donne come indicatori
sistemici e di integrazione. – 3. Empowerment delle donne, mainstreaming
delle prob lema tiche f emm inili e la f amig lia. – 4. Responsabilità e lavoro di
cura della famiglia: modelli di ruolo maschili e femminili, attualm ente in
prospettiva futura, loro significato e valore personale e sociale. – 5. La
problematica sociale della reg olazione de lle nascite. – 6. Famiglia e
popolazione. – 7. L’in stabil ità strutturale della famiglia contemporanea. – 8.
Plurale familiare e forme alternative di matrimonio e famiglia.

III. La famiglia come valore: alcune ricerche empiriche.
Dott.ssa Alba Dini

SO2104 Il “rilancio” della d ottrina sociale della C hiesa nel m agistero
di Giovanni Paolo II

Il Papa Giovanni Paolo II ha “rilanciato” la dottrina sociale della
Chiesa, chiudendo un lungo periodo di critica pro venien te da div ersi setto ri.
Nel corso verranno studiati i documenti e gli interventi più significativi del
“discorso sociale”  di Gio vanni P aolo II, a lla ricerca d i contrib uti spec ifici,
nella direzione di una ch iarificazio ne dell’id entità de lla dottrin a sociale  della
Chiesa Cattolica.

P. Sergio Bernal Restrepo

CORSI DI ALTRI ISTITUTI

AP2015 Antropologia biblica 

1. Introduzione all’antropologia biblica. 2. Antropologia dell’Antico
Testamento: (a) L’uomo creato per l’altro; (b) Negare l’altro è morire; (c) Il
Decalogo, cammino di libertà; (d) I profeti, difensori dell’alleanza; (e) I sagg i:
la pedagogia della pro va. 3. L’antrop ologia del N uovo T estamen to: (a) I
vange li sinottici; (b ) Gli scritti g iovann ei; (c) Il corpus paulinum; (d) Ges ù e le
donne.

Sr. Nuria Calduch  Benages, msfn

AO2018 Maria  nella vita sp irituale

I. Maria nella spiritualità  del nostro tempo. II. Spiritualità cristiana alla luce della
Parola  di Dio: 1. Elementi strutturali di base. 2. Presenza di Maria: esempio di
vita spirituale, madre da accogliere. III. Maria nell’esperienza spirituale della Ch iesa
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lungo i secoli: 1. Patristica. 2. Medioevo. 3. Epoca moderna. 4. Epoca
contemporanea. IV. Esposizione sistematica inculturata della presenza di Maria  nella
spiritualità cristiana: 1. Pros pettiva s incron ica: il riferim ento sp irituale a M aria
inserito nell’unica spiritualità cristiana (in rapporto a l tutto e al c entro d ella
fede). 2. Prosp ettiva dia cronica : Maria n ell’itinerario  cristiano  dal batte simo
alla gloria (tappe e  traguardi).

P. Stefano De Fiores, smm

AO2206 Esicasmo e preghiera del cuore, nella trad izione or ientale  e
occide ntale

Nel IV secolo, i  Padri del d eserto hann o sviluppa to un m odo di vita
orientato  alla ricerca della quiete sia esterna che interna. Questo silenzio del
mondo e dei sensi aveva come meta il conseguimento della preghiera del
cuore. Nel corso si analizz eranno  la teoria  e la pratica di questa via spirituale,
le sue rad ici e i suoi s viluppi storici, ne l cristianes imo o rientale e  in quello
occidentale. Infine si esam ineranno i rec enti interventi del Magistero
ecclesias tico su q uesto te ma e su i mutu i rappor ti tra le due  tradizion i.

R.D. Lanfranco Rossi

AO2209 La Spiritualità di Sa nt’Ignazio di L oyola nelle su e lettere   

I. Tratti fondamentali della Spiritualità Ignaziana: 1. Centralità di Dio. 2.
Orientazione cristologica. 3. La Sacratiss ima Tr inità e G esù Cr isto. 4. L’id eale
del servizio. 5. In e con la Chiesa. 6. Universalità della missione. II. Le lettere
di Ignazio di Loyola: 1. Contesto storico. 2. Umanesimo crist iano ed umanesimo
ignaziano. 3. La C omp agnia d i Gesù , un O rdine R eligioso  “differe nte”. III.
La spiritualità delle lettere: 1. Cercare e trovare Dio in tutte le cose e tutte le cose
in Dio. 2. E sigenze  della ricer ca della v olontà d i Dio. 3. Una spiritu alità
incarnata  nel mon do. 4. An titesi e sintesi: a) Dio–uomo; b) Asceticismo–
misticismo; c) Individuo–corpo; d) Perfezione propria – salvazione del
prossimo; e) Azione–contemplazione.

P. Jaime Emilio González Magaña

AO2219 Cristo, cuore d el Mistero red entore

La questione della redenzion e è al centro della spiritualità di m olti
carismi di vita relig iosa, ma non sem pre questo centro app are oggi ai nostri
occhi con tutta la chiarezza del suo significato. In base ad un percorso storico,
nella teologia  e nella spiritualità, il corso intende mettere in luce il Mistero
redentore a partire da una considerazione non solo di Cristo stesso che ne è
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il cuore, ma pure di Maria – la Chiesa, che vi è intimamente unita nel suo
modo specifico: femminile – sponsale.

P. Jacqu es Serv ais

AO2221 Il linguag gio simb olico com e espres sione de ll’itinerario
spirituale  

A partire dalla lettura commentata di bran i tratti dalle ufficiature
liturgiche (della Chiesa latina e delle Chiese d’Oriente) e di testi di autori
spirituali  cristiani, si verificherà come il linguaggio s imbolico sia uno
strumen to privilegiato per esprimere le diverse tappe dell’itinerario spirituale:
la notte della nuova nascita; il viaggio verso il Centro; l’ascesa della montagna;
la ricerca dell’Amato; il disvelamento; la fiamma; la Croce gloriosa. Il Corso
si appo ggerà so prattutto  sugli stu di spec ifici di P. C harles A ndré B ernard . 

Bibliog rafia : dispen se del pr ofessor e; CH.A. BERNARD , Teologia
simbolica, Ed. Paoline, Roma 1984 (ed. fotocop iata); ID., Il Dio dei m istici. Le vie
dell’interiorità, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996; Il Dio dei mistici. La
conformazione a C risto, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000.

Prof.ssa Maria Giovanna Muzj

IRC050 Introduzione alla Liturgia Ebraica

Il corso a ffronter à l’idea eb raica di p reghiera , con particolare attenzione
alla preghiera obbligatoria nella sua dimensione temporale e testuale. Verrà
analizzata  la struttura della liturgia feriale e festiva per poi passare alla amidà,
cuore di ogni momento ebraico di preghiera. Attraverso il corso si intende
dare uno sguardo introduttivo alla spiritualità ebraica

Rav. Prof. Benedetto Carucci Viterbi

IRC056 Holoca ust Mem oirs

Memoirs are both documents of a history lived and textual
(re)constructions of that experience remembered. Taking Holocaust m emoirs
as the focus of our inquiry, we will examine what it means for a text about the
Holocaust to be both  historical document and narrative creation at the same
time. Does it make a difference, for example, whether we read a particular text
as history or as lite rature?  Within the scope of this inquiry questions of
evidence, truth, the rela tionship between truth, reality and realism, between
experience and memory, will  be taken up. Texts will  include memoirs of
Holocaust survivors and the children of survivors as well as works of history.
Issues to be examined will include: Who wrote memoirs? Why and  when did
they write them? For whom did they write? How do these memoirs tell the



120 FACOLTÀ DI TEOLOGIA: PROGRAMMA 2005–2006

story of history as catastrophe (the Shoah) at the same time as they tell the
history of an individual life lived in the ordinariness of human existence? 

Dott.ssa Deborah E. Lipstadt

IRC057 Il Gesù storico n el suo contesto

Per avvicinarsi a Gesù di Nazaret come figu ra storica sono  state tentate
innum erevoli  vie. Uno  dei requ isiti fond amen tali è cono scere m eglio il
contesto  in cui egli è vissuto. Questo corso cercherà di affrontare il tema d ella
ricerca sul Gesù storico, facendo attenzione alle possibilità, i limiti ed i risultati
di tale ricerca. Dopo un’esposizione delle problematiche di fondo, il corso si
dedicherà  a vari eleme nti costitutivi del contesto di Gesù: la situazione della
Galilea, i farisei, il Tempio, l’occupazione romana, Qumran, l’interpretazione
delle Sacre Scritture, le attese messia niche, la c rocifissio ne di G esù nella
situazione dell’Imper o Rom ano e nel su o contesto lo cale. Con q uesti eleme nti
si cercherà di dare spu nti per studi  più approfond iti dei vangeli e una migliore
comp rension e della vit a e dell’ins egnam ento di G esù. 

Prof. Joseph Sievers

Dal Po ntificio Istituto O rientale

T814 Le Chiese Cattoliche Orien tali; il dono e il com pito di essere
nella comunione Cattolica

L’origine e la storia delle Chiese orientali cattoliche, la tradizione
teologic o–liturg ico–sp irituale  di provenienza bizantina, alessandrina, armena,
sira orientale  e occide ntale, i pad ri e la spiritu alità di og ni tradizio ne a cui le
chiese orientali cattoliche apparte ngono ; a partire d ai tentativ i del Co ncilio di
Lione e del Concilio di Firenze prenderemo in esame i documenti delle unioni
avvenu te dal XVI al XVIII secolo. Attraverso la lettura attenta di passi presi
dalla bibliografia proposta ci soffermeremo sullo stato attuale delle chiese
cattoliche orientali: la ricerca d’identità, la teologia, la ricer ca del significato
ecclesiale  di Chiesa orientale e cattolica. Vedremo che le Chiese europee e
med iorientali  restano un punto di incontro  di question i come la co siddetta
inculturazione, la cosiddetta latinizzazione e il cosiddetto p roselitism o, o, in
Med io Oriente, dell’esistenza ecclesiale in ambiente musulmano. Da qui
l’esigenza di favorire e risvegliare la comprensione dell’essere Cattolico.

Bibliog rafia : ACTA DEL SIMPOSIO  “Wh at is East ern Ca tholic
Theology?”, Logo s 39, 19 98; CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI,
L’identità delle Chiese orientali cattoliche, Libreria Editrice Vaticana 1999; ID., Le
Chiese orientali cattoliche e la vita religiosa, Città del V aticano  1994; I D., Fede e
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martirio. Le Chiese cattoliche orientali nell’Europ a del Novecento , Libreria Editrice
Vaticana 2003; I D., Le Chiese catto liche orientali e la m issione in A sia, Città del
Vaticano 1998; ID., Contributo delle Chiese orientali al Sinodo d’Africa,  S.I .C.O.
1994; ID. Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche, Libreria Editrice
Vaticana, 1996; DAOU F., L’inculturation au Moyen Orient, Irénikon n. 1, 2001;
GATTI C., KOROLE VSKIJ C., I riti e le Chiese orien tali, 1942; LETTERE PASTORALI

DEI PATRIARCHI CATTOLICI D’ORIENTE (Pasqua 1992, 1996, 1999).  LETTERA

PASTORALE DEI CAPI DELLE CHIESE DEL MEDIO ORIENTE (1998);
MARINOVI„ M., An Ecum enist analyzes the History and prospects of religio n in
Ukraine, Ukrainian Catholic U niversity Press, L viv 200 4:, ID., Ukrain ska ideja
i christijanstvo, Duch i litera 2003; PERI V., Orientalis Varietas, Roma 1994;
TOTTUNKAL I. (editor), Emerg in trends in  Malankara Catholic Theology, Mar
Thoma Yogam, Roma 1995; VALOGNES J.P., Vie et morts des chrétiens d’Orient,
Fayard, 1994; VESCOVO STEPAN (MENIUK), Lettera sull’accusa di proselitismo,
www.ri su.org.ua.

P. Germano Marani

T821 Il Commento di Origene al Vangelo di Giovanni

Dopo alcune lezioni introdu ttive sulle p rincipali  tematiche teologiche
del vange lo di Gio vanni (q uali ad es empio  la sua crist ologia, la  promessa del
Paraclito, la lotta nel m ondo  tra la luce e  le tenebr e, tra la ver ità e la
menzogna, ecc.), si mostrerà la risonanza che esse hanno nel commento di
Orige ne e il suo  influsso  sugli altri au tori orien tali.

Bibliog rafia : per la prima parte: B ROWN R., The Gospel According to John,
Doubleday, Garden City (N.Y.) 1966; SCHNACKENBURG R., Das
Johannese vangelium , Herder, Freiburg 1967–94; per la seconda parte, oltre al
testo di Orig ene (G CS O rig. We rke 4); B RAUN F.M., Jean le Théologien ,
Gabalda, Paris  1959, I, 69–2 96; W ILES M.V ., The Spiritual G ospel, Cambridge
1960.

P. Corrado Marucci
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SEMINAR I MINORI

I seminari di T eologia Biblic a si svolgono n el 2/ semestre. Tutti gli altri n el 1/
semestre.

TBM I15 Il timore del Sign ore in Ben S ira

I saggi sostengono che il timore del Signore è il princip io della
sapienza (Pro 1,7; 9,10 ). Anche Ben Sira lo afferma, però aggiunge
qualcos’altro: il timore del Signore è anche la  pienez za e il coro name nto della
sapienza, così che non vi può essere sapienza senza timore del Signore. Il
semin ario incomincerà con una breve introduzione al libro di Ben Sira e al
metodo esegetico da seguire; dopo un a presentazione generale del tim ore del
Signore negli  altri libri sapienziali, si procederà allo stud io dei sin goli testi: S ir
1,11–21; 1,22–30; 2,1–18; 10,19–25; 25,7–11; 31(34),14–20; 40,18–27.
L’analisi esegetica dei brani scelti ci fornirà la chiave di lettura per
approfondire la dottrina del saggio sul timore del Signore.

Sr. Nuria Calduch  Benages, msfn

TBM I16 I racconti delle origini

Il seminario si incentrerà sui primi undici c apitoli de l libro de lla
Gene si, che rappresentano un blocco testuale  particolarm ente significativo per
il suo denso contenuto teologico. A partire da tali testi, si cercherà di fare un
“eserciz io pratico”  di analisi interpretativa, così da familiarizzarsi con i
principali strumenti e le varie tappe dell’esegesi biblica.

Prof. Brun a Costacu rta

TBMI69 Studio esegetico e teologico di Apocalisse 1–3

Dopo una bre ve intro duzio ne all’insie me de l libro, esam inerem o in
dettaglio  Ap 1–3: il messaggio che ne emerge e la sua rilevanza per la chiesa
di oggi. Lo scopo del seminario consisterà principalm ente nell’apprendere
l’uso degli strumenti di lavoro sia nell’analisi esegetica che nell’elaborazione
teologica. Di conseguen za ogni settimana si richiede una preparazione
personale del materiale e la condivisione in aula.

P. Javier López
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TBMI70 La paren esi di Giacom o e 1Pietro

Da alcuni decenni le lettere di Giacomo e 1Pietro sono al centro di
un vivace dibattito e suscitano particolare interesse per la tipica parenesi
giudeo–cristiana. I due scritti presentano una decina di passi paralleli che si
susseguono nello stesso ordine. Si tratta di un aspetto che merita di essere
approfondito. In tale prospettiva il seminario si prefigge di esaminar e le
caratteristiche della parenesi in questione attraverso le varie tappe dell’analisi
esegetica.

Sr. Elena Bosetti, sgbp

TFMI01 L’identità  della teolo gia fond amen tale 

Il semin ario si p refigge lo scopo di individuare la specificità e
l’identità della teo logia fondamentale all’interno del sapere teologico, tenendo
presente  lo svilup po all’inte rno de lla teologia, il contributo del Vaticano I e del
Vaticano II nell’impostazione della teologia della rivelazione, le diverse
“scuole” e i temi cen trali. Il seminario  proporrà lo  studio critico e c ompar ato
di alcuni temi centrali della teologia fondamentale e di alcuni autori con lo
scopo di avere una visione più ampia dello sviluppo di questa disciplina negli
ultimi an ni e delle d iverse im postaz ioni.

Prof. C armen  Aparic io Valls

TFMI07 La Teolog ia fondamentale: metodo, contenuti, prospettive

Il semin ario vu ole offrir e una in troduz ione allo  specifico  della
teologia  fondamentale, cercando di individuare lo statuto della disciplina
attraverso l’analisi di autori e mod elli che ha nno co ntribuito  alla sua identità.
In particolare si analizzeranno le  princip ali corren ti teologic o–fon dame ntali
(apologetica, dogmatica, politica, semeiologica) e le prospettive che
scaturiscono per una configurazione più adeguata della disciplina.

Prof. C armelo  Doto lo

TFMI08 Una le ttura del C o rs o  fo n d a m e n ta le  s u lla  fe d e  di Karl
Rahner

Il semin ario vert erà su u no deg li approc ci classici a lla teolog ia
fondamentale, tramite una lettura accurata, metodica e critica del “ corso”
classico di Rahner e una co nsiderazione della sua rilevanza og gi in particolare
per la teologia fondamentale, ma anche per la cristologia, la teologia dei
sacrame nti e la teologia pastorale. Il pensiero di Rahner nel testo di bas e verrà
ulteriorme nte esplicitato da altri saggi di Rahner e da diversi studi critici del
suo opus fatti da altri te ologi.
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Testo di base:  K. RAHNER, Corso fondamen tale sulla fede, Paoline,
Cinisello  Balsamo 1990 (disponibile anche in tedesco, spagnolo, francese,
inglese e por toghese).

P. Lloyd Baugh

TDMI31 I presupposti filosofici dei Padri della Chiesa riguard o alla
Trinità e all’Incarnazione

I rapporti  di fede e ragio ne non rigu ardano un icamente  l’ambito  della
Teolo gia Fondamentale, ma anche, in maniera più specifica, la formulazione
dei temi fondamentali della Teologia Dogmatica: la trinità, la cristologia.
Attraverso uno studio di vari  testi  scelt i tra diversi Padri della Chiesa come
anche in commenti importanti  contemporanei,  si  mira a mostrare come
l’elaborazione della rela zione delle verità rive late della Scrittura c on certi
insegnam enti della filosofia greca sia sfociata in una “filosofia cristiana”,
reperib ile nella  terminologia e negli asserti dei Grandi Concili dell’Antichità.
La presa di posizione person ale, relativa ai testi proposti, in forma di “brevi
elaborati  di due pagine”, costituirà la base di un approfondimento e di una
discussione di gruppo.

P. Philipp G. Renczes

TDMI35 L’ecclesiologia alla luce della storia della chiesa

Il seminario, ripercorrendo le tappe fondam entali  dell’ecclesiologia del
secondo millennio, intende: mostr are la stretta  correlaz ione tra s toria della
Chiesa e svilup po della  dottrina sulla Chiesa; individuare  gli eventi storici e/o
i movimenti di pensiero che hanno determinato e condizionato lo sviluppo
dell’ecclesiologia; fissare i criteri per una corretta  interpre tazione  della
ecclesiologia.

R.D. D ario Vita li

TDMI43 Cristolog ia, soteriolo gia, esca tologia: u n perco rso per la
nuova evangelizzazione

La nuova evangelizzazione, secondo le indicazioni di Giovanni Paolo
II, rappre senta u n com pito inelu dibile pe r la chiesa  contem poran ea. Perc iò il
teologo non può non domandarsi come annunciare Gesù e quindi la sua
salvezza nell’epo ca della “ postm odern ità” e della  “globa lizzazion e”. Se il
rapporto  della cristo logia con la soteriologia è scontato, anche se purtroppo
non sempre sufficientemente elabor ato, me no pen sato è qu ello della
cristolog ia–sote riologia  con l’escatologia. Il seminario, dopo aver avvicinato,
ovviam ente alla luce delle clas siche p osizion i della Scrittura e della Tradizione,
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il panorama teolog ico degli ultimi tempi, cercherà  di mostr are com e prop rio
dall’intrec cio di cristologia, soteriologia ed escatologia può snodarsi il discorso
della nuova evangelizzazione.

R.D. A ntonio  Nitrola

TDMI47 Simbolo e  Sacram ento

Lo scopo di q uesto seminario è di presentare  una lettu ra guid ata della
teologia  sacramentale di Lou is–Marie Chau vet. Con brani scelti dai libri
Symbo le et Sacrament (Paris: 1987 ) [Simbolo e sacramen to, (Torino1990)] e Les
sacrements, (Paris 1993 ) [I sacramenti , (Milano 1997)], gli influssi filosofici,
teologici e culturali che contribuiscono al pensiero di C hauve t sarann o espo sti.
Il seminario tenterà una valutazione della teologia sacramentale di Chauvet nel
contesto odierno.

Mon s. Liam  Bergin

TDMI48 L’amore  che spera e  crede: l’esistenza c ristiana com e vita
teologa le

Nel quadro classico de lla teologia scolastica , la grazia dona ta
raggiunge l’anima  uman a e perfe zionan do le su e facoltà o ffre all’uo mo la
possibilità  di vivere la vita teologale: grazie  alla fede, alla speran za e alla carità
– virtù infuse capaci di elevare l’intelletto e la volontà – il credente è orientato
alla comunione con Dio come al fine più vero della sua esistenza.  Questa
interpretazione dell’esis tenza cristiana, sarà chiamata a confrontarsi con un
pensiero moderno impegnato ad elaborare nuovi modelli antrop ologici, e
spesso molto  critico ne i confro nti dell’idea tradizionale di anima. La
comprensione credente della vita teologale – provocata dai nuovi stimoli
emergen ti nel pan oram a filosofic o da Ca rtesio in p oi – si scoprirà
ripetutam ente sollecitata a ripensare se stessa per rispondere alle nuove sfide.
Scopo del seminario è far emergere questo percorso di maturazione e
ripensamento, fino a cogliere uno  dei suo i approd i più sign ificativi ne lla
rilettura delle virtù teologali offerta da Karl Rahn er.

R.D. Sergio P. Bonanni
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TDMI49 La teologia della celebrazione eucaristica

A partire dal principio teologico lex orandi, lex credendi, questo
semin ario inten de esam inare lo  svilupp o della teo logia eucaristica attraverso
i secoli dal Nuovo Testam ento fin o ad og gi. Inoltre , verrà co nsidera ta la
sistematica della odierna comprensione teologica ed antropologica
dell’eucaristia nel suo contesto ecumenico e postmoderno.

P. Keith Pecklers

TDMI50 Mediazione di Maria: un quinto dogma mariano?

Il seminario si propone di partire dalla situazione attuale, dove si nota
da una parte un movimento prom ozionale a favore  della  Mediatrix–Ad-
vocata–C orredempt rix e dall’altra una tenden za al rifiuto  di tali titoli per ragioni
anche ecumeniche. Per trovare un giusto orientamento è necessario confron-
tarsi con la tra dizion e biblico –eccles iale, appu rando  la possib ilità di M aria
Mediatr ix nel contesto dell’unica mediazione di Cristo e le sue variazioni lungo
la storia. Esam inata la  posizione del Vaticano II e quella di Giovanni Paolo II,
si proced e verso  un’im postaz ione teo logica più  profon da che  tiene con to della
partecipazione della creatura all’azione di Dio Padre mediante Cristo nello
Spirito. 

P. Stefano De Fiores, smm

TDMI51 Amicizia con Dio: introduzione al nucleo del Trattato De
Gratia

La verità di fe de dell’ amiciz ia con D io, che p otrebb e aiutare  il
credente  di oggi a conoscere lo splendore della vocazione cristiana e la sua
dignità, è invece ampiamente sconosciuta nella Chiesa di oggi. Da un punto
di vista storico–dogmatico essa ha trovato una  sua illustrazion e, talora molto
suggestiva, in conness ione al Tratta to sulla grazia. Il seminario si prefigge
perciò  di approfondire il mistero dell’amicizia con Dio attraverso alcuni autori
che ne parlano approfonditamente, tra questi: Agostino, Gregorio Magno,
Bernardo, Aelredo di Rievaulx, Tommaso d’Aquino, Suarez, Alfaro,
Flick–Alszeghy .

Dott.ss a Ilaria M orali

TDMI52 “Coltivare e custodire il giardino” (Gen 2,15)

Negli  ultimi decenni, molto è stato scritto sulla teologia dell’ambiente.
Il docum ento po ntificio p iù imp ortante  resta il M essagg io per la Giornata
Mon diale della Pace (1–1–1990). A partire da questo  docum ento e dai testi
della Gene si, si vuole  tracciare le linee po rtanti per una teologia dell’ambiente.
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In un secondo momento, una simile teologia dovrebbe anche sfociare in una
fondazione cristiana dello  svilupp o e della s olidariet à. Inoltre , una teo logia
dell’ambien te può prestarsi come cornice a una rinnovata auto–presentazione
della fede e una riqualificazione dell’impegno pastorale nella Chiesa.

P. Ma rio Farru gia

TMM I10 Introdu zione alla  teologia m orale

Il semin ario si pro pone d i “introd urre” allo  studio s pecifico  della
teologia  morale. Saranno affrontati in maniera esemplificativa alcuni termini
e concetti fondamentali della disciplina (ad es.: valore, norma, coscienza;
mora le e fede, mo rale e ragione, m orale e storia; relazio ne alle altre disciplin e).
L’eserc izio di riflession e mor ale sarà co ndotto , di volta in  volta, su lla base di
brevi letture di testi contemporanei, al fine di verificare i modi di argomentare,
i loro presupposti e le loro implicazioni

Prof. Do natella Abig nente
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SEMINAR I MAGGIORI 

I seminari di Teologia Biblica hanno inizio nel  1/ semestre. Tu tti gli altri nel 2/
semestre.

TBM A11 Esord i ed epilo ghi nei L ibri Sapie nziali

Questo seminario si propone di fare un p ercorso particolare
attraverso il cosiddetto Pentateuco Sapienziale (dal libro dei Proverbi fino al
libro della Sapienza) con lo scopo  di studiare i loro poemi o brani introduttivi
(Proverbi 1,1–7; Giobbe 1–2; Qohelet 1,4–11; Ben Sira 1,1–10; Sapienza
1,1–15) assieme ai loro epiloghi (Proverbi 31,10–31; Giobbe 42,7–17; Qohelet
12,9–14; Ben Sira 5 1,13– 30; Sap ienza 19 ,10–2 2). Pren derem o anch e in
considerazione il Prologo della versione greca  del libro di Ben Sira scritto dal
nipote nel suo soggiorno in Alessandria di Egitto. L’analisi esegetico–teo-
logica dei testi ci fornirà la chiave di lettura per approfondire la composizione
e il conten uto de i singoli lib ri.

Sr. Nuria Calduch  Benages, msfn

TBM A12 Studi esegetici e teolog ici nella terza parte d el libro di Isaia
(capp. 56–66)

La ricerca recente vede sempre più chiaramente che la terza parte del
libro di Isaia offre importantissimi indizi per una comprensione migliore di
tutto il libro, in q uanto le  vicend e e le prob lematic he dell a comunità
postesilica a Gerusalemme hanno influito non poco sulla costruzione de lla
forma finale del libro intero. Inoltre con più di cento citazioni o allusioni nel
NT questi  stessi capitoli hanno esercitato un’influsso notevole sulla letteratura
biblica posteriore. Si capisce dunque il rinnovato interesse per Isaia 56–66
negli  ultimi anni, che si inquadra anche (1) in una rivalutazione teologica
genera le del periodo postesilico e (2) in un interesse maggiore per lo studio del
libro d’Isaia nel suo insieme sia dal pu nto di vis ta sincro nico ch e da qu ello
diacronico. L’inten to del se minar io sarà di appro fondire  le ricchez ze di Isa ia
56–66 in queste prospettive.

N.B.:  Condizione indispensabile per iscriversi al seminario è di saper
leggere  opere e segetich e in ingle se. 

P. Charles Conroy, msc
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TBMA56 Gli eventi dell’Ultima Cena e il discorso che l’accompagna
(Gv 13–14) come anticipo interpretativo della Passione nel
IV Va ngelo

L’evange lista Giovanni ha un orientamento personale del l’Ult ima
Cena. Mentre i vangeli sinottici danno speciale rilievo al tema eucaristico, il IV
Vangelo, invece, presenta un  tale evento  nel portic o del co sì detto « libro de lla
gloria» come una interpretazione teologica della Passione che viene racco ntata
in seguito. Il sem inario cerca d i fare uno stu dio esegetico –teologico  di questi
capitoli  (Gv 13– 14) con u no speciale rife rimento  alla luce che  si proietta  sulla
Passione.

P. José Caba

TBMA69 Composizione e messaggio del vangelo secondo Marco

Si allontana sempre di più il tem po in cui l’esegesi tradizionale vedeva
nei vangeli delle compilazioni inorganiche di racconti slegati. Sempre di più,
invece, gli evangelisti sono considerati veri e propri auto ri e si cerca di
scoprire la composizione della loro opera nel suo stato fin ale, per m eglio
capirne il messaggio. Sulla scia della linguistica strutturale, l’analisi retorica ha
elaborato  procedure scientifiche che permetto no di ev idenzia re la
composizione dei testi, co nsente ndo d i definire in  modo rigoroso il contesto
cui appartiene una singola pericope e di interpretarla, così, in tutte le sue
dime nsioni.  Si studierà dunque il testo di M arco, ap plicand o la me todolo gia
dell’analisi retorica. Per avere un’idea  del funz ionam ento e d ei risultati d i tale
metod ologia  si potranno consultare le pubblicazioni del professore: per M c
10, Una nuova introduzione ai vangeli sinottici, ReBib 4, Bologna 2 001; per Mc
14–16, Jésus passe, RhBib 3, Rome/Paris 1999; ed. it., La Pasqua del Signore n ei
vangeli sinottici, ReBib 5, Bologna 2002.

P. Roland Meynet

TBMA70 Il vangelo, l’ira e la giustizia di Dio in Rm 1–4

Come Dio è giusto? Quale  rappo rto fra l’ira e la  giustizia d i Dio ne lla
rivelazione del vangelo, la “potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede,
del Giudeo prima e poi del Greco” (Rm 1,16)? Come mai nella Lettera ai
Romani s. Paolo  inizia il suo dis corso s ul mes saggio  evang elico con  l’annun cio
del castigo dei peccatori, sia Greci che Giudei? L o scopo del sem inario sarà
lo studio esegetico di Rm 1–4, un testo diffici le ma essenziale per poter
afferrare meglio  la com plessità d el tema  della gius tificazion e nell’epis tolario
paolino. Recentem ente la ricerca e segetica  italiana ha  propo sto dive rsi mo delli
(l’alleanza, il rîb) per spiegare le affermazioni paoline sulla giustificazione.
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Seguirà poi una sintesi teologico–biblica con prospettive di attualizzazione
pastorale.

P. Scott Brodeur

TFMA08 Orizzonti cu lturali della credibilità

Considerando che la teologia fondamentale dovrebbe conoscere e
rispondere alle culture nelle qu ali cerca di rend ere credibile la fed e, questo
semin ario metterà a fuoco  i rappor ti tra la storia culturale e il bisogno in ogni
generazione di una nuova apologetica. Basandosi, come punto di partenza,
su uno stu dio dettagliato di testi di Newman, Lonergan e di alcuni teologi del
Novecento, lo scop o sarà d i esamin are il metodo con cui la teologia della fede
può mettersi in dialogo con la diversità culturale circostante.

P. Michael Paul Gallagher

TFMA 11 Fede e ragione: dalla De i Fil iu s  (1870) alla Fid e s e t  Ra tio
(1998)

Il rapporto tra fede e ragione è tutt’oggi un argomento scottante.
Come concepire il rapporto tra queste due realtà? Trattasi di identità, di
indifferenza, di interdipendenza o di altro? Al livello del magistero ecclesiale,
la costituzione dogmatica Dei Filius del Vaticano I propon e per la prim a volta
in modo ufficiale una riflessione specifica sul fenomeno  in questione, mentre
l’enciclica Fides et Ra tio di Giovanni Paolo II riassume lo status quaes tionis alla
soglia  del 3/ millennio suggerendo l’attuale cammino da intraprendere. Il
semin ario si prefigge di studiare i testi più importanti del magistero
concernenti il binomio fede–ragione nonché le proposte di alcuni teologi
contemporanei di spicco al riguardo.

P. Do nath H ercsik

TFMA 13 L’essere umano e l’accoglienza della Rivelazione

«Lo scopo fondamentale a cui mira la teologia consiste nel perscrutare
l’intelligenza della Rivelazione e il conten uto della  fede» (F R, 93). Il s emina rio
vuole, attraverso lo studio di alcune opere di K. Rahner (Uditori d ella Parola )
e J. Alfaro (Dal problema dell’uomo al problema  di Dio ), individuare diversi percorsi
antropologici e i sistemi di categorie sottostanti nelle diverse proposte, che
presentano le cond izioni on tologich e nella pe rsona c he fann o poss ibile la
accoglienza della rivelazione e la risposta di fede mediante un atto libero e
consapevole. Lo studio comparativo di queste opere aiuterà a individuare i
contrib uti e i limiti d ei divers i approc ci.

Prof. C armen  Aparic io Valls
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TDMA06 Temi scelti sui sacramenti: riconciliazione, matrimonio,
ordine 

Il seminario si propone di s tudiare q uestion i fonda menta li nella
teologia  dei sacramenti del matrimonio, della riconciliazione e dell’ordine. Si
studieranno scritti di autori recenti: K. Rahner, K. Lehmann, W. Kasper, D.
Tettam anzi,  ecc., che trattano punti fondamentali e attuali dei sacram enti
indicati,  come fede e sacramento del matrimonio, la famigl ia crist iana come
Chiesa domestica, la dimensione ecclesiale del sacramento della riconciliazione,
il ministero sacerdotale nel Nuovo Testamento, ecc.

P. José M. Millás

TDM A12 Il Simbolo della fede

Il seminario approfo ndirà il contenuto del credo cristiano come è
stato espresso in diversi momenti della storia della Chiesa. Un primo passo
considera la molteplicità delle forme del credo nell’antichità, soprattutto con
l’aiuto della ricerca di J.N.D. Kelly. Successivamente vengon o studiati
comm enti al simbolo di fede che provengono dalla teologia patristica,
med ievale  e contemporanea, e dal dialogo ecumenico (Confessare la fede oggi,
1991). Ci sarà spazio inoltre per l’approfondimento degli articoli di fede di
particolare interesse ai partecipanti del seminario. Infine si cercherà di valutare
il simbolo  come stru mento  per esprimere in modo credibile la fede cristiana
oggi. 

P. William Henn, ofmcap

TDMA31 L’uom o, imm agine d i Dio

La Chiesa , nella sua  tradizion e viva, ha  fatto teso ro della te ologia
biblica dell’immagine e l’ha adopera ta per com prendere  la natura e l’alta
vocazione che Dio dà all’um anità. Tale comprension e oscilla tra la lettura
occidentale, che tende ad essere essenziale e statica, e quella po rtata avanti
dalla tradizione cristiana d’oriente, più dinamica e relazionale. Il seminario si
propone di stabilire le linee portanti per una teologia dell’umanità creata a
immagine di Dio, leggendo alcuni testi patristici (Ireneo, Gregorio di Nissa,
Agostino, Giovanni Damasc eno e Teod oro Stu dita), l’Itinerarium del
Bonaventura, e di affrontare la tematica dall ’ottica del la teologia contem-
poranea.

P. Ma rio Farru gia
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TDMA41 Le ecclesiologie del Vaticano II

Il concilio costituisce un tornante fon damen tale non solo  per la vita
della chiesa, ma anche per la riflessione ecclesiologica. Partendo
dall’affermazione condivisa dell’ecclesiologia di comunione, il seminario,
attraverso una lettura e un confronto critico delle quattro costituzioni
conciliari, vuole: 1) verificare l’applicabilità della formula “ecclesiologia di
comunione” ai documenti in qu estione ; 2) coglier e la com plessità d ella
proposta ecclesiologica conciliare, individuando i modelli di Chiesa che
soggiacciono alle quat tro costitu zioni; 3) v erificare s e ques ti mod elli, non
perfettamente assimilabili, diano luogo anche a ecclesiologie diverse.

R.D. D ario Vita li

TDMA47 Dio e la storia in Agostino d’Ippona

Ricerche sul “De civitate Dei” di sant’Agostino.
Parte prima: Confutazione della Teologia politica dell’Impero. La

religione di Rom a e il mo noteism o. La pr ovvide nza di D io. Filoso fia della
religione e della sto ria nell’A ntichità. C ritica della  ragione religiosa:
superstizione, mitologia, politeismo, magia, demonologia, divinazione.

Parte seconda: La vera  Teologia politica della città di Dio. Origine e
peccato. Storia d ella salve zza. Patr iarchi e  profeti:  l’Alleanza. Il sommo Bene.
La pace. Il regno di Dio.

P. Félix Pastor

TDMA48 Teolo gia trinitaria  dei Pad ri Capp adoci.
Il Co n tra  E u no m iu m  di Basilio di Cesarea

Il tre libri Contra  Eunomium costituisc ono p robab ilmente  l’opera p iù
importan te del vescovo Basilio di Cesarea, sintesi della sua dottrina trinitaria,
chiamata  a esercitare un  influsso du revole lung o la storia. Lo scopo del
semin ario è la lettura e il commento di brani scelti dell’opera, in modo di poter
formarci un’idea  diretta d ei suoi co ntenut i. Lavore remo  sul testo o riginale
greco. Dunque la partecipazione al seminario presuppone la conoscenza di
questa  lingua in modo di poter avere acceso al testo almeno con l’aiuto di una
traduzione.

P. Luis  F. Lad aria

TDMA49 Approcci teologici recenti al mistero della grazia: una
panoramica

Gli ultimi due s ecoli hanno  dato moltep lici impu lsi alla teologia  della
grazia. Approcci influenzati dalla tradizione  patristica (M.J. Scheeben, H. de
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Lubac) o invece riportandosi a prefere nza alla  teologia tom ista (Ch. Journ et,
R. Garrigou–Lagrange, in un certo senso K. Rahner)  hanno mantenuto viva
la controversia relativa ai binomi “natura–grazia” e “libertà–grazia” e riportato
la grazia al centro dell’attenzione teologica. Attraverso una scelta di testi
significativi degli autori soprannominati, il seminario ripercorrerà le tappe
princip ali di questo  cammino allo scopo di cogliern e gli elem enti fon dame ntali
per la riflessione sistematica.

P. Philipp G. Renczes

TDMA50 Intorno  a Calce donia: te ologia e st oria

Il seminario si propone di concentrare l’attenzion e sugli elem enti
essenz iali della cristologia calcedonese: sarà dunq ue offerta una panoramica
delle tappe decisive che condussero al sinodo del 451, per poi procedere con
una riflessione sulla ricezione della formula conciliare nella tradizione
successiva. Senza pretendere di delineare un quadro esaustivo, si intende
favorire l’approfond imento d ei problem i più rilevanti sorti in am bito
cristologico a partire dai dibattiti d el V sec olo, graz ie alla lettura criticame nte
avvertita  di alcune p agine sc elte. Il priv ilegio da to al con fronto c on i testi, sia
antichi che moderni, ha lo scopo di aiutare gli studenti a guadagnare più
puntuali strumenti di analisi, in vista di un approccio più maturo e
consap evole alle  fonti.

R.D. Sergio P. Bonanni

TMM A16 Scoprendo la teologia morale attraverso l’etica sessuale e
relazion ale

Il seminario servirà com e introduzione alla te ologia m orale
contemporanea prendendo spunto  dall’etica sessuale e relazionale. Tanta gente
nel mondo d’oggi ha grande difficoltà nel vivere i rapporti umani in un modo
significativo e impegnato. Lo studio sarà fondamentalmente tematico,
trattando le problematiche principali in questo ramo della teologia morale.
L’app roccio  sarà etico pastorale e saranno inoltre comunicati i principi
fonda menta li di una metod ologia teologica scientifica. Alcuni temi da trattare
saranno i seguenti: lo sviluppo psicosessuale della persona, la stessa
relazionalità, il dinamism o dell’amiciz ia, il linguaggio sess uale, la spiritualità
esistenz iale del matrimonio, il divorzio e le nuove nozze , la procreazione
respon sabile  nella soc ietà d’og gi, l’intimit à fisica e metafisica, l’espressione
respon sabile  e auten tica della s essualità , l’omos essualità , l’abuso  sessua le e la
pedofilia,  ecc.

P. Mark Attard , ocarm
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TMM A17 “Natura” come orizzonte della prassi etica

Il concetto “legge naturale” indica cosa idealmente è la “legge”, ma
chi ricercandone il senso, vorrebb e essere identificato come “ giusnaturalista”?
Questo  rifiuto va le per l’etica  fonda menta le come  per l’etica d ella sessualità,
la bioetica, l’etica sociale, ec c. Cionon ostante, la “natura” rimane un
orientam ento rilevante per la teologia morale. Nell’etica ecologica, per
scegliere un esem pio tra m olti, si mostra che la “natura” d elinei l’ide ale
dell’agir e umano, non d iversam ente da  ciò che fa nno co ncetti co me la
bellezza , la lealtà, la fed eltà. 

P. Philipp S chmitz
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TS T = T eologia ; S = sem inario
TB Teologia Biblica
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MI e MA aggiunti  alla sigla della licenza, indicano rispettivamente il
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C aggiunto  alla sigla della licenza (p.e. TBC...) indica un corso

comu ne alle div erse spe cializzazio ni.
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AP A = Sp iritualità; P = cors o prescritto
FO F = F ilosofia; O  = cors o opzio nale
IRC Religioni e Culture
MO M =  Missio logia; O  = cors o opzio nale
PT Corso dell’Augustinianum
SO S = S cienze S ociali; O  = cor so opz ionale
SP S = Scien ze Sociali; P =  corso presc ritto
T... T seguito solo da 3 cifre = cors o del Po ntificio Is tituto O rientale
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