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INTRODUZIONE 

Attenendosi alle linee programmatiche delineate dal Dipartimento di Teologia Biblica 
della Pontificia Università Gregoriana per sostenere l’esame di sintesi secondo il modello 
B di bibliografia, sono state scelte delle pericopi con relativa bibliografia scientifica che 
presentano il tema della «Paternità e Figliolanza» attraverso l’uno e l’altro Testamento. 
Attraverso questo excursus tematico è possibile individuare i diversi ambiti e le diverse 
fasi di sviluppo in cui la Sacra Scrittura presenta ed elabora questo campo semantico in 
cui vengono declinate assieme le due principali dimensioni relazionali che appartengono 
ad ogni uomo. 

Il libro della Genesi include questo tema tra due episodi paradigmatici posti nelle parti 
estreme dell’opera che offrono al lettore la possibilità di comprendere come vivere con 
giustizia i difficili rapporti fraterni. La vicenda di Caino e Abele avvia la triste storia 
dell’umanità minacciata dalla morte fratricida (Gn 4,1-16) e risanata dalla giustizia di cui 
diviene prototipo Giuseppe (Gn 45,1-15). Il pericolo che mette a repentaglio la stessa vita 
tra fratelli, non tarda a riemergere nella narrazione biblica proprio all’inizio dell’attività 
di Mosè. Nell’accusa di omicidio di un egiziano fatta da un suo fratello ebreo sottoposto 
ai lavori forzati, Mosè percepisce che il piano di Dio è una storia di fratelli che la libertà 
umana può tramutare in una vicenda di morte (Es 2,1-25).  

Tra i Profeti Anteriori il brano scelto di 1Re 2,1-25 presenta gli ultimi istanti 
dell’anziano re Davide che istruisce alla giustizia suo figlio Salomone successore al trono. 
Dai brani fin ora presentati emerge che l’ambito semantico della paternità e della 
figliolanza è sviluppato maggiormente in rapporto a quest’ultima, allo scopo di presentare 
la riflessione biblica della giustizia in ambito relazionale e non forense. Nell’ambito dei 
Profeti Posteriori si possono individuare diversi testi di grande spessore teologico in cui 
la relazione padre – figlio costituisce lo sfondo per presentare le diverse sfaccettature del 
rapporto tra Jhwh e Israele. In Is 1,2-9 Dio come un padre istaura una contesa con il figlio 
ribelle e spera nella sua conversione, in Ger 3,19-25 Jhwh paragona Israele a una figlia 
diletta la quale, però, non ha saputo corrispondere al dono ricevuto; infine, Os 11,1-11 
contiene un appassionato discorso in cui Jhwh proclama l’irrevocabilità del suo amore 
paterno nei confronti del popolo.  

Il binomio «Paternità e Figliolanza» viene d’ora in poi sviluppato con un’attenzione 
esplicita a entrambi gli aspetti. Nei Salmi Dio viene descritto con le funzioni tipiche di un 
padre che perdona e benedice i propri figli (Sal 103). Questa è la certezza incrollabile di 
Giobbe che difronte alla perdita di tutti i suoi averi non attribuì a Dio nulla d’ingiusto 
(Gb 1,1-22). Nella riflessione sapienziale l’ambito proprio in cui viene svolto il tema 
scelto presenta la figura paterna nel ruolo di educatore della propria prole a cui è garantita 
una vita longeva dall’educazione impartita secondo i precetti di rettitudine (Pro 2,1-11). 
Essa è il risultato della piena fiducia che il giusto ripone in ogni frangente della propria 
esistenza in Dio qualificato con il titolo di Padre che compare con maggior frequenza 
nella riflessione biblica del periodo del Secondo Tempio e specialmente nel giudaismo 
ellenizzato. In Sap 1,16–2,24 l’ambito semantico della paternità e della figliolanza viene 
presentato nel contesto proprio della controversia dell’empio contro il giusto che 



proclama Dio come suo Padre e se stesso come suo figlio rendendo intollerabile il suo 
atteggiamento agli occhi dell’empio che cerca di tramare insidie contro di lui. 
 Nel passaggio dall’uno all’altro Testamento, questa brevissima rassegna di brani tratti 
dall’AT dimostra che la comparsa di questo particolare asse semantico nel NT attinge da 
una tradizione già presente che viene accolta non senza una novità assoluta reperibile a 
livello cristologico. D’ora in poi la paternità è attribuita a Dio in quanto Padre di Gesù e 
proprio da questo vincolo unico dipende l’attribuzione a Lui di un legame paterno nei 
confronti degli uomini. (Gv 20,1-18). Gesù stesso rivendica un rapporto di filiazione con 
Dio e quindi di fratellanza, da parte sua, con gli uomini. Questo legame esclusivo è 
partecipato dal cristiano mediante la filiazione di Gesù per cui il passo scelto dalla triplice 
tradizione mostra come la sua vera famiglia sia quella che accoglie questa novità di fede 
e si mette all’ascolto fruttuoso della Parola di Dio (Mt 12,46-50 // Mc 3,31-35 // Lc 8,19-
21). Per la duplice tradizione, anche la preghiera del Padre Nostro (Mt 6,7-13 // Lc 11,1-
4) dimostra il dono della figliolanza fatto ai discepoli, elevando l’essenza di questo 
rapporto con il Padre non tanto in una riformulazione di gesti e di parole da recitare, 
quanto nell’intenzione che si antepone a esse e che provoca legami di solidarietà e 
riconciliazione tra fratelli (Mt 18,21-35; 1Pt 1,22-25).  

 A partire dagli scritti che descrivono o si rivolgono alla comunità post-pasquale, il 
tema della paternità e figliolanza viene sviluppato nel rapporto tra l’uomo e Dio in Cristo 
per mezzo dello Spirito (At 4,1-35). Infatti, la novità principale che coinvolge il tema 
scelto nella Lettera ai Romani, è il livello ecclesiologico e pneumatologico in cui è inserita 
la riflessione che pone una stretta relazione tra lo Spirito di Dio e la figliolanza descritta 
come la condizione dell’uomo libero dal dominio del peccato (Rm 8,1-17). Ciò avviene 
senza dimenticare le note caratteristiche del Padre riconducibili alla sua azione salvifica 
quali la sua misericordia, consolazione e benevolenza che ricorrono in formule di 
benedizione collocate all’inizio delle Lettere paoline (2Cor 1,3-11; Ef 1,3-14). Il 
linguaggio concernente il Padre è tipico del Quarto Vangelo con il quale l’evangelista 
rileva ulteriormente il rapporto unico di paternità che vincola Dio a Gesù in un’intimità 
esclusiva (Gv 17,1-26) partecipata ai fratelli mediante il servizio della testimonianza 
(Ap 19,1-10).



 

ELENCO DEI PASSI BIBLICI 
 
 

Antico Testamento 

• Gn 4,1-16 
• Gn 45,1-15 
• Es 2,1-25 
• 1Re 2,1-25 
• Is 1,2-9 
• Ger 3,19-25 
• Os 11,1-11 
• Sal 103(102) 
• Gb 1,1-22 
• Prov 2,1-11 
• Sap 1,16–2,24 

 

Nuovo Testamento 

• Mt 12,46-50 // Mc 3,31-35 // Lc 8,19-21 
• Mt 6,7-13 // Lc 11,1-4 
• Mt 18, 21-35 
• At 4,1-35 
• Rm 8,1-17 
• 2Cor 1,1-11 
• Ef 1,3-14 
• 1Pt 1,22-25 
• Gv 20,1-18 
• Gv 17,1-26 
• Ap 19,1-10
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1. QUESTIONI INTRODUTTIVE 

1.1 La Teologia Biblica 
a) Delineare la storia della disciplina a partire dal discorso di Johann Philipp Gabler 
(1787) in poi. 

BENZI, G., «Teologia biblica», in TTB, 1383-1395. 

KRAUS, H.-J., La teologia biblica: storia e problematica, Biblioteca teologica 16, Paideia, 
Brescia 1979 (orig. Die biblische Theologie. Ihre Geschichte und 
Problematik, Neukirchener, Neukirchen-Vluyn 1970). 

b) Esporre le linee fondamentali della riflessione cattolica sulla Teologia Biblica alla luce 
della Dei Verbum e di Verbum Domini. 

BASTA, P., «Criteri ermeneutici per l’interpretazione della Scrittura (Dei Verbum 12)», in 
VM 67 (2013) 124-138. 

MANICARDI, E., «Verbum Domini: perspectivas teológicas actuales», in ScrTh 43 (2011) 
393-416. 

MANNUCCI, V. – MAZZINGHI, L., Bibbia come Parola di Dio. Introduzione generale alla 
sacra Scrittura, Strumenti 17, Paideia, Brescia 1981, 201721, 460-523.  

SCAIOLA, D., «“Il Nuovo Testamento è nascosto nell’Antico e l’Antico è manifesto nel 
Nuovo” (Verbum Domini, 41). Considerazioni di carattere teologico sul tema 
dell’unità della S. Scrittura», in ED 64 (2011) 11-25. 

1.2 Il dibattito sulle metodologie esegetiche 

a) Seguendo la presentazione fatta nel documento della Pontificia Commissione Biblica, 
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (1993), presentare il dibattito contemporaneo 
sulle diverse metodologie esegetiche dell’Antico e del Nuovo Testamento: 

– descrivere il metodo storico-critico, ed indicarne i valori e i limiti. 

– descrivere e valutare alcuni metodi e approcci recenti che valorizzano in modo 
particolare la forma finale del testo canonico, sia a livello letterario che a livello teologico. 

ALONSO SCHÖKEL, L., «Il metodo storico critico, criticato. Per un avvio di discussione», 
in RStB 2 (1990) 69-73. 

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, «Metodo storico critico», in EB, 1275-1290. 

————‒, «Nuovi metodi di analisi letteraria», in EB, 1291-1323. 

SIMIAN-YOFRE, H., «Possibilità e limiti dell’interpretazione “canonica” della Bibbia», in 
RivBib 56 (2008) 157-175. 
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b) Scegliere un’opera (un capitolo di manuale o un articolo) riguardante il metodo storico-
critico e un’altra opera riguardante un metodo o approccio recente a scelta. 

SIMIAN-YOFRE, H., «Diacronia: i metodi storico-critici», in Metodologia dell’Antico 
Testamento, CSB 25, Edizioni Dehoniane, Bologna 1995, 9-119. 

SONNET, J.-P., «L’analisi narrativa dei racconti biblici», in BAUKS, M. – NIHAN, C., ed., 
Manuale di esegesi dell’Antico Testamento, Testi e Commenti, Edizioni 
Dehoniane, Bologna 2010, 45-85 (orig. «L’analyse narrative des récits 
bibliques», in BAUKS, M. – NIHAN, C., ed., Manuel d’exégèse de l’Ancien 
Testament, MoBi 61, Labor et Fides, Genève 2008). 

 

2. ANTICO TESTAMENTO 

2.1 I presupposti e le conseguenze della doppia trasmissione del testo dell’AT 
(canone ebraico e corpus greco della LXX) 

BARTON, J., «Canons of the Old Testament», in MAYES, A.D.H., ed., Text in Context: 
Essays by Members of the Society for Old Testament Study, Oxford University 
Press, Oxford 2000, 200-222. 

CIMOSA, M., Guida allo studio della Bibbia greca (LXX): Storia-lingua-testi, Società 
Biblica Britannica e Forestiera, Roma 1995. 

PETERS, M.K.H., «Why Study the Septuagint?», in BA 49 (1986) 174-181. 

TOV, E., «The Septuagint as a Source of the Literary Analysis of the Hebrew Scripture», 
in CRAIG, A.E. – TOV, E., ed., Exploring the Origins of the Bible. Canon 
Formation in Historical, Literary, and Theological Perspective, Baker 
Academic, Grand Rapids (MI) 2008, 31-56. 

2.2 Pentateuco 

a) Tematica generale: 

– la discussione sulla formazione del Pentateuco: i tre modelli basilari (documenti, 
frammenti, complementi); la teoria documentaria classica e il dibattito recente (dal 1975 
in poi). 

BLENKINSOPP, J., Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia, BiBi(B) 
21, Queriniana, Brescia 1996, 11-43 (orig. The Pentateuch. An Introduction 
to the First Five Books of the Bible, ABRL, Doubleday, New York 1992). 

SKA, J.L., Introduzione alla lettura del Pentateuco, Collana Biblica, Edizioni Dehoniane, 
Roma 1998 – Bologna 2000, 113-185. 
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– i grandi temi teologici che caratterizzano la formazione del Pentateuco dell’epoca 
postesilica (con particolare attenzione alle tematiche della terra, legge e alleanza). 

RENDTORFF, R., Teologia dell’Antico Testamento. Vol. 2 I temi, Strumenti. Biblica 6, 
Claudiana, Torino 2003, 81-110 (orig. Theologie des Alten Testaments. Ein 
kanonischer Entwurf. Vol. 2 Thematische, Neukirchener, Neukirchen-Vluyn 
2001).  

ROSSI DE GASPERIS, F., «Terra», in TTB, 1395-1404.  

WÉNIN, A., «Alleanza», in TTB, 23-31. 

b) Esegesi di tre brani del Pentateuco (caratteristiche del testo, arte letteraria, significato 
teologico): 

– il primo tratto da Gen 1–11: origini dell’umanità. 

Gn 4,1-16 

BRUEGGEMANN, W., Genesi, Strumenti. Commentari 9, Claudiana, Torino 2002, 77-88 
(orig. Genesis, Int., John Knox, Atlanta [GA] 1982). 

WÉNIN, A., Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo. Lettura narrativa e 
antropologica della Genesi. Vol. 1 Gen 1,1–12,4, Testi e commenti, Edizioni 
Dehoniane, Bologna 2008, 93-19 (orig. D’Adam à Abraham ou les errances 
de l’humain. Lecture de Genèse 1,1–12,4, LiBi 148, Cerf, Paris 2007). 

POPOVIĆ, A., «Il grido del sangue del fratello ucciso. Il conflitto tra fratelli secondo il 
libro della Genesi 4,1-16», in SBFLA 69 (2019) 19-77. 

WOLDE, E. VAN, «The Story of Cain and Abel. A Narrative Study», JSOT 52 (1991) 25-
41. 

– il secondo tratto da Gen 12–50: le tradizioni patriarcali 

Gn 45,1-15 

GIUNTOLI, F., Genesi 12-50, Nuova versione della Bibbia dai testi antichi 1.2, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI) 2013, 299-301. 

WENHAM, G., Genesis 16–50, WBC 2, Zondervan, Grand Rapids (MI) 2000, 415-430. 

NOCQUET, D., «L’Égypte, une autre terre de salut? Une lecture de Gn 45,1-46,7», in 
ETRel 84 (2009) 461-480. 

WÉNIN, A., Giuseppe o l’invenzione della fratellanza, Edizioni Dehoniane, Bologna 
2007, 171-195 (orig. Joseph ou l’invention de la fraternité, Le livre et le 
rouleau 21, Lessius, Bruxelles 2005). 
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– il terzo scelto dal libro dell’Esodo, oppure del Deuteronomio 

Es 2,1-25 

CHILDS, B.S., Il libro dell’Esodo, Piemme, Casale Monferrato 1995, 22-62 (orig. The 
Book of Exodus. A Critical, Theological Commentary, OTL, Westminster 
John Knox, Philadelphia 1974). 

DAVIES, G.I., A Critical and Exegetical Commentary on Exodus 1–18. Vol. 1 
Commentary on Exodus 1–10, ICC, T&T Clark, New York 2020, 170-224. 

PRIOTTO, M., Esodo. Nuova versione, introduzione e commento, I libri biblici. Primo 
Testamento 2, Paoline, Milano 2014, 63-79. 

SKA, J.-L., Una goccia d’inchiostro: finestre sul panorama biblico, Edizioni Dehoniane, 
Bologna 2008, 161-174. 

2.3 Profeti 

2.3.1 Profeti anteriori 

a) Visione generale dei libri di Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, 1-2 Re, indicando la loro 
struttura, contenuto e significato teologico. 

RÖMER, T., Dal Deuteronomio ai libri del Re. Introduzione storica, letteraria e 
sociologica, Claudiana, Brescia, 2007. 

DALLA VECCHIA, F., Giosuè. Introduzione, traduzione e commento, Nuova versione della 
Bibbia dai testi antichi 6, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010, 9-24. 

GARGIULO, M., Samuele. Introduzione, traduzione e commento, Nuova versione della 
Bibbia dai testi antichi 8, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016, 9-40. 

HENTSCHEL, G., «Il libro dei Giudici», in ZENGER, E., ed., Introduzione all’Antico 
Testamento, Queriniana, Brescia 20133, 367-381 (orig. Einleitung in das Alte 
Testament, KStTh 1.1, Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln 20128). 

————‒, «I Libri dei Re», in ZENGER, E., ed., Introduzione all’Antico Testamento, 
Queriniana, Brescia 20133, 409-424 (orig. Einleitung in das Alte Testament, 
KStTh 1.1, Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln 20128). 

MORALDI, L., «Giosuè», in NDTB, 653-658. 

RAVASI, G., «Samuele», in NDTB, 1412-1419. 
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b) Esegesi di un brano preso da uno dei libri sopra indicati. 

1Re 2,1-25 

NELSON, R.D., I e II Re, Strumenti. Commentari 51, Claudiana, Torino 2010, 31-37 (orig. 
First and Second Kings, Int., John Knox, Atlanta [GA] 1998). 

NOBILE, M., 1-2 Re. Nuova versione, introduzione e commento, I libri biblici. Primo 
Testamento 9, Paoline, Milano 2010, 55-58. 

DE HOOP, R., «The Testament of David. A Response to W.T. Koopmans», in VT 45 
(1995) 270-279. 

KOOPMANS, W.T., «The Testament of David in 1 Kings II 1-10», in VT 41 (1991) 429-
449. 

c) L’opera storiografica deuteronomistica (Dtr): 

– le sue fonti e la storia della sua redazione. 

BRAULIK, G., «Teorie sull’opera storica deuteronomistica (DtrG) e sviluppi nella 
ricerca», in ZENGER, E., ed., Introduzione all’Antico Testamento, Queriniana, 
Brescia 20133, 326-351 (orig. Einleitung in das Alte Testament, KStTh 1.1, 
Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln 20128). 

RÖMER, T., «The So-called Deuteronomistic History and Its Theories of Composition», 
in KELLE, B.E. – STRAWN, B.A., ed., The Oxford Handbook of the Historical 
Books of the Hebrew Bible, Oxford Handbooks, Oxford University Press, 
New York 2020, 303-322. 

– le grandi linee delle interpretazioni teologiche della storia presentate nell’opera. 

CORTESE, E., Le tradizioni storiche di Israele. Da Mosè a Esdra, La Bibbia nella storia 
2, Edizioni Dehoniane, Bologna 2001, 311-330. 

MCKENZIE, S., «Deuteronomistic History», in ABD, Vol. 2, 160-168. 

– i loro rapporti con la storiografia critica dei tempi moderni. 

FINKELSTEIN, I. – SILBERMAN, N.A., The Bible Unearthed. Archaeology’s New Vision of 
Ancient Israel and the Origin of Sacred Texts, Touchstone, New York 2002, 
229-313. 

DIETRICH, W., «Israelite State Formation and Early Monarchy in History and Biblical 
Historiography», in KELLE, B.E. – STRAWN, B.A., ed., The Oxford Handbook 
of the Historical Books of the Hebrew Bible, Oxford Handbooks, Oxford 
University Press, New York 2020, 94-108. 

EVANS, P.S., «The Later Monarchy in History and Biblical Historiography», in 
KELLE, B.E. – STRAWN, B.A., ed., The Oxford Handbook of the Historical 
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Books of the Hebrew Bible, Oxford Handbooks, Oxford University Press, 
New York 2020, 109-129. 

2.3.2 Profeti posteriori 

a) Scegliere per l’esegesi tre brani che esemplifichino tre diversi temi caratteristici dei 
libri profetici (per esempio: chiamata del profeta; critica dell’ingiustizia sociale o delle 
deviazioni cultuali; profezia e politica; sofferenza nel ministero profetico; annunci di un 
futuro migliore; ed altri ancora). Uno dei testi sarà tratto da Isaia; il secondo da Geremia 
o Ezechiele; il terzo da Osea, Amos o Michea. 

b) Presentare il testo con una attenzione al suo sfondo storico (quando è possibile 
individuarlo) e alla sua storia redazionale (quando ci siano ipotesi importanti in materia); 
in modo particolare, prestare attenzione al genere letterario e all’arte letteraria del brano, 
per poterne estrarre la dimensione teologica. 

Is 1,2-9 

CHILDS, B.S., Isaia, Queriniana, Brescia 2005, 20-27 (orig. Isaiah, Westminster John 
Knox, Louisville [KY] 2001). 

ROBERTS, J. J. M., First Isaiah. A Commentary, Hermeneia, Minneapolis (MN) 2015, 12-
23.  

WILDBERGER, H., Isaiah 1-12. A Commentary, Continental Commentaries, Fortress, 
Minneapolis (MN) 1991, 175-184 (orig. Jesaja, Kapitel 1–12, Biblischer 
Kommentar, Neukirchener, Neukirchen-Vluyn 1980). 

BOVATI, P., «Così parla il Signore». Studi sul profetismo biblico, Edizioni Dehoniane, 
Bologna 2008, 126-151 (orig. «Le langage juridique du prophète Isaïe», in 
VERMEYLEN, J., ed., The Book of Isaiah. Le livre d’Isaïe. Les oracles et leurs 
relectures. Unité et complexité de l’ouvrage, BETL 81, Leuven 1989, 177-
196).  

WILLIAMSON, H.G.M., «Isaiah 1 and the Covenant Lawsuit», in MAYES, A.D.H. –
SALTERS, R.B., ed., Covenant as Context: Essays in Honour of E.W. 
Nicholson, Oxford University Press, Oxford 2003, 393-406. 

WILLIS, J., «The First Pericope in the Book of Isaiah», in VT 34 (1984) 63-77. 

Ger 3,19-25 

BRUEGGEMANN, W., Geremia, Strumenti 53, Claudiana, Torino 2015, 297-312 (orig. A 
Commentary on Jeremiah. Exile and Homecoming, Eerdmans, Grand Rapids 
[MI] 1998). 

HOLLADAY, W.L., Jeremiah. A Commentary on the Book of the Prophet Jeremiah. Vol. 
1 Chapters 1-25, Fortress, Minneapolis (MN) 1986, 112-126. 

LOPASSO, V., Geremia. Introduzione, traduzione e commento, Nuova versione della 
Bibbia dai testi antichi 11, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013, 69-79. 
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BOGGIO, G., «Inviti alla conversione (Ger 3,1–4,4)», in MARCONCINI, B. – al., ed., 
Profeti e Apocalittici, Logos 3, Elledici, Leumann (TO) 1994, 299-312. 

ZIPOR, M.A., «“Scenes from a Marriage”, according to Jeremiah», in JSOT 65 (1995) 83-
91. 

Os 11,1-11 

BEN ZVI, E., Hosea, FOTL 21A, Eerdmans, Grand Rapids (MI) 2005, 44-98. 

DEARMANN, J.A., The Book of Hosea, NICOT, Eerdmans, Grand Rapids (MI) – 
Cambridge (UK) 2010, 274-294. 

KAKKANATTU, R.D., God’s Enduring Love in the Book of Hosea. A Synchronic and 
Diachronic Analysis of Hosea 11,1-11, FAT 2.14, Mohr Siebeck, Tübingen 
2006, 12-136. 

SIMIAN-YOFRE, H., Il deserto degli dei. Teologia e storia nel libro di Osea, Testi e 
commenti, Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 113-118 (orig. spagnolo El 
desierto de los dioses. Teología e historia en el libro de Oseas, El Almendro, 
Córdoba – Madrid 1992). 

ROSSI, B., «Dall’Egitto l’ho chiamato “figlio mio”. La chiamata di Israele (√קרא) in Os 
11,1: approfondimento semantico e risvolti interpretativi», in CUCCA, M. – 
ROSSI, B. – SESSA, S.M., ed., «Quelli che amo io li accuso». Il rîb come 
chiave di lettura unitaria della Scrittura. Alcuni esempi (Os 11,1; Ger 13,1-
11; Gv 15,1-11/Ap 2-3), Commenti e studi biblici, Cittadella, Assisi 2012, 
43-105. 

JANZEN, J.G., «Metaphor and Reality in Hosea 11», in Semeia 24 (1982) 7-44. 

MELNYK, J.L.R., «When Israel Was a Child: Ancient Near Eastern Adoption Formulas 
and the Relationship between God and Israel», in GRAHAM, M.P., ed., 
History and Interpretation: Essays in Honour of John H. Hayes, JSOTSup 
173, JSOT Press, Sheffield 1993, 245-259. 

c) Sviluppare i vari aspetti del tema “Servo del Signore” nel libro di Isaia. 
HUGENBERGER, G.P., «The Servant of the Lord in the ‘Servant Songs’ of Isaiah: A Sec-

ond Moses Figure», in SATTERTHWAITE, P.E. – HESS, R.S. – WENHAM, G.J., 
ed., The Lord’s Anointed. Interpretation of Messianic Texts, Paternoster, 
Carlisle 1995, 104-140. 

METTINGER, T.N.D., A Farewell to the Servant Songs. A Critical Examination of an 
Exegetical Axiom, SMHVL 3, Gleerup, Lund 1983. 

SIMIAN-YOFRE, H., Sofferenza dell’uomo e silenzio di Dio nellʼAntico Testamento e nella 
letteratura del Vicino Oriente Antico, StB(R) 2, Città Nuova, Roma 2005, 
117-124. 

SIMIAN-YOFRE, H., «Servo del Signore», in TTB, 1296-1303. 
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2.4 Gli Scritti 

2.4.1 I Salmi 

a) Visione generale del Salterio, composizione e suddivisione del libro, problema dei 
generi letterari. 
LORENZIN, T., I Salmi. Nuova versione, introduzione e commento, I libri biblici. Primo 

Testamento 14, Paoline, Milano, 12-37. 

WÉNIN, A., Entrare nei Salmi, CSB 41, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, 23-62. 

b) Dimensione poetica e arte letteraria dei Salmi. 
ALONSO SCHÖKEL, L., Hermenéutica de la Palabra. Vol. 2 Interpretación literaria de 

textos bíblicos, AcChr 38, Cristiandad, Madrid 1987, 271-284. 

ALTER, R., L’arte della poesia biblica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011, 178-215 
(orig. The Art of Biblical Poetry, Basic Books, New York 1985). 

CRAIGIE, P.C., «Hebrew Poetry and Music», in Psalms 1-50, WBC 19, Word Books, 
Waco (TX) 1983, 19842, 35-39.  

c) Esegesi di un Salmo a scelta. 

Sal 103 (102) 

ALONSO SCHÖKEL, L. – CARNITI, C., I Salmi. Vol. 2, Commenti biblici, Borla, Roma 
20072, 401-415 (orig. Salmos. Vol. 2, Nueva Biblia Española. Comentario 
teológico y literario, Verbo Divino, Estella 1993).  

HOSSFELD, F.-L. – ZENGER, E., Psalms 3, Hermeneia, Fortress, Minneapolis (MN) 2011, 
30-41 (orig. Psalmen 101-150, HThKAT, Herder, Freiburg 2008). 

SCAIOLA, D., «Lento all’ira e ricco di misericordia (Sal 103,8)», in ED 60 (2007) 81-97. 

WILLIS, T.M., «“So Great Is His Steadfast Love”: A Rhetorical Analysis of Psalm 103, in 
Bib. 72 (1991) 525-537. 

2.4.2 Giobbe 

a) Il libro di Giobbe: problematica del libro e presentazione dell’insieme. 

ALONSO SCHÖKEL, L. – SICRE DÍAZ, J.L., «La cornice narrativa», in Giobbe. Commento 
teologico e letterario, Commenti biblici, Borla, Roma 1985, 37-45 (orig. Job, 
Nueva Biblia Española. Comentario teológico y literario. Sapienciales 2, 
Cristiandad, Madrid 1983). 

OEMING, M., «The Kerygma of the Book of Job», in JONES, S.C. – ROY YODER, Ch., ed., 
“When the Morning Stars Sang”. Essays in Honor of Choon Leong Seow on 
the Occasion of His Sixty-Fifth Birthday, BZAW 500, De Gruyter, Berlin – 
Boston 2018, 81-97. 
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b) Esegesi di una pericope a scelta. 

Gb 1,1-22 

CLINES, D.J.A., Job 1-20, WBC 17, Word Books, Dallas (TX) 1989, 1-40. 

MORLA V., Libro de Job. Recóndita armonía, Verbo Divino, Estella 2017, 84-109.  

INGWA, K., «Did Job Suffer for Nothing? The Ethics of Piety, Presumption and the 
Reception of Disaster in the Prologue of Job», in JSOT 33 (2009) 359-380. 

LACOCQUE, A., «Justice for the Innocent Job!», in BibInt 19 (2011) 19-32. 

2.4.3 I Proverbi e i “Cinque Rotoli” 

a) Presentazione di ciascun libro (Prov, Rut, Cant, Qoh, Lam, Est). 

SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, L., «Il libro dei Proverbi», in ZENGER, E., ed., 
Introduzione all’Antico Testamento, Paideia, Brescia 2005, 561-573 (orig. 
Einleitung in das Alte Testament, KStTh 1.1, Kohlhammer, Stuttgart – Berlin 
– Köln 1995, 20045). 

ZENGER, E., «Il libro di Rut», in ZENGER, E., ed., Introduzione all’Antico Testamento, 
Paideia, Brescia 2005, 337-348 (orig. Einleitung in das Alte Testament, 
KStTh 1.1, Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln 1995, 20045). 

BARBIERO, G., Cantico dei Cantici. Nuova versione, introduzione e commento, I libri 
biblici. Primo Testamento 24, Paoline, Milano 2004, 17-53. 

MAZZINGHI, L., Il Pentateuco Sapienziale: Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide, 
Sapienza, Edizioni Dehoniane, Bologna 2012, 135-173. 

OBARA, E.M., Lamentazioni. Introduzione, traduzione e commento, Nuova versione della 
Bibbia dai testi antichi 24, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, 9-38. 

BARBIERO, G., «Ester», in NDTB, 518-521. 

b) Esegesi di una pericope scelta da uno dei libri. 

Prov 2,1-11 

ALONSO SCHÖKEL, L. – VÍLCHEZ LÍNDEZ, J., I Proverbi, Commenti biblici, Borla, Roma 
1988, 226-232 (orig. Proverbios, Nueva Biblia Española. Comentario 
teológico y literario. Sapienciales 1, Cristiandad, Madrid 1984).  

LOADER, J.A., Proverbs 1-9, Historical Commentary of the Old Testament, Peeters, 
Leuven 2015, 101-122. 

FOX, M.V., «The Pedagogy of Proverbs 2», in JBL 113 (1994) 233-243. 
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VIGNOLO, R., «Pregnanza e limiti della pedagogia sapienziale di Proverbi 2», in 
MACCARINELLI, M., ed., Un padre per vivere. L’esperienza della figura 
paterna tra istanze religiose e socio-culturali, Messaggero, Padova 2001, 27-
49. 

2.4.4 Daniele, Esdra, Neemia, 1-2 Cronache 

a) Presentazione di ciascun libro. 

ALLEN, L.-C., «The First and the Second Book of Chronicles», in NIB, Vol. 3, 299-311.  

SMITH-CHRISTOPHER, D.-L., «The Book of Daniel», in NIB, Vol. 7, 19-36. 

STEINS, G., «I libri di Esdra e Neemia», in ZENGER, E., ed., Introduzione all’Antico 
Testamento, Paideia, Brescia 2005, 399-420 (orig. Einleitung in das Alte 
Testament, KStTh 1.1, Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln 1995, 20045). 

b) L’apocalittica del libro di Daniele. 

COLLINS, J.J., Daniel, Hermeneia, Fortress, Minneapolis (MN) 1993, 1-71.  

MARCONCINI, B., Daniele. Nuova versione, introduzione e commento, I libri biblici. 
Primo Testamento 28, Paoline, Milano 2004, 15-43. 

2.5 I libri deuterocanonici 

2.5.1 Siracide e Sapienza 

a) Presentazione di ciascun libro. 

CALDUCH-BENAGES, N., Un gioiello di Sapienza. Leggendo Siracide 2, Cammini nello 
Spirito. Biblica 45, Paoline, Milano 2001, 13-25. 

MARBÖCK, J., «Il libro del Siracide», in ZENGER, E., ed., Introduzione all’Antico 
Testamento, Paideia, Brescia 2005, 616-629 (orig. Einleitung in das Alte 
Testament, KStTh 1.1, Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln 1995, 20045). 

MAZZINGHI, L., Libro della Sapienza, AnBib Studia 13, Gregorian & Biblical Press, 
Roma 2020, 7-54. 

SCHROER, S., «Il libro della Sapienza», in ZENGER, E., ed., Introduzione all’Antico 
Testamento, Paideia, Brescia 2005, 598-615 (orig. Einleitung in das Alte 
Testament, KStTh 1.1, Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln 1995, 20045).  

b) Esegesi di una pericope scelta da uno dei due libri. 
 
Sap 1,16–2,24 
 
VÍLCHEZ LÍNDEZ, J., Sapienza. Traduzione e commento, Commenti biblici, Borla, Roma 

1990, 166-196 (orig. Sabiduría, Nueva Biblia Española. Comentario 
teológico y literario. Sapienciales 5, Verbo Divino, Estella 1989).  
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MAZZINGHI, L., Libro della Sapienza, AnBib Studia 13, Gregorian & Biblical Press, 
Roma 2020, 99-154. 

GILBERT, M., «Il giusto perseguitato di Sap 2,12-20: figura messianica», in DE 
GENNARO, G., ed., L’Antico Testamento interpretato dal Nuovo. Il Messia, 
Edizioni Dehoniane, Napoli 1985, 193-215. 

PRIOTTO, M., «Violenza e persecuzione contro il giusto (Sap 2,1b-20)», in RStB 15 (2002) 
137-146. 

2.5.2 Giuditta, Tobia, 1-2 Maccabei, Baruc 

a) Presentazione di ciascun libro. 

ENGEL, H., «Il libro di Giuditta», in ZENGER, E., ed., Introduzione all’Antico Testamento, 
Paideia, Brescia 2005, 438-456 (orig. Einleitung in das Alte Testament, 
KStTh 1.1, Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln 1995, 20045). 

————–, «Il libro di Tobia», in ZENGER, E., ed., Introduzione all’Antico Testamento, 
Paideia, Brescia 2005, 421-437 (orig. Einleitung in das Alte Testament, 
KStTh 1.1, Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln 1995, 20045). 

RAVASI, G., «Maccabei (Libri dei)», in NDTB, 864-868.  

CALDUCH-BENAGES, N., «Baruch», in COLLINS, J.J. – HENS-PIAZZA, G. – REID, B. –
SENIOR, D., ed., The Jerome Biblical Commentary for the Twenty-First 
Century. With a Foreword by Pope Francis. Third Fully Revised Edition, 
T&T Clark, London – New York – Dublin 2022, 953-961. 

2.6 La teologia dell’Antico Testamento 

a) Principi e modalità di elaborazione di una teologia dell’AT. 

BEAUCHAMP, P., «È possibile una teologia biblica?», in ANGELINI, G., ed., La rivelazione 
attestata. La Bibbia fra testo e teologia: raccolta di studi in onore del 
Cardinale Carlo Maria Martini Arcivescovo di Milano per il suo LXX 
compleanno, Glossa, Milano 1998, 319-332. 

CORTESE, E., «I tentativi di una teologia (cristiana) dell’Antico Testamento», in SBFLA 
56 (2006) 9-28. 

SEGALLA, G., «Teologia biblica: metodo», in NDTB, 1537-1539. 

b) Presentazione e valutazione critica, sullo sfondo della storia della disciplina, di 
un’opera significativa di teologia dell’AT (cfr. ad esempio Beauchamp, Brueggemann, 
Childs). 

BEAUCHAMP, P., L’uno e l’altro testamento. Vol. 1 Saggio di lettura, BCR 46, Paideia, 
Brescia 1985 (orig. L’Un et l’Autre Testament. Vol. 1 Essai de lecture, PdD, 
Seuil, Paris 1976). 
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BRUEGGEMANN, W., Teologia dell’Antico Testamento. Testimonianza, dibattimento, 
perorazione, Queriniana, Brescia 2002, 937-949 (orig. Theology of the Old 
Testament. Testimony, Dispute, Advocacy, Fortress, Minneapolis [MN] 
1997). 

CHILDS, B.S., Teologia biblica. Antico e Nuovo Testamento, Piemme, Casale Monferrato 
1998, 117-127 (orig. Biblical Theology of the Old and New Testaments. 
Theological Reflection on the Christian Bible, Fortress – SCM, Minneapolis 
[MN] – London 1992). 

 
 

3. NUOVO TESTAMENTO 

3.1 Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli 

3.1.1 Questioni introduttive 

a) I Sinottici e la ricerca del Gesù storico. 

PENNA, R., «Il Gesù storico e la riformulazione del messianismo», in CIOLA, N. – 
PITTA, A. – PULCINELLI, G., ed., Ricerca storica su Gesù: bilanci e 
prospettive, CSB 81, Edizioni Dehoniane, Bologna 2017, 9-22. 

RIESNER, R., «From the Messianic Teacher to the Gospels of Jesus Christ», in 
HOLMÉN, T. – PORTER, S.E., ed., Handbook for the Study of the Historical 
Jesus. Vol. 1 How to Study the Historical Jesus, Brill, Leiden – Boston 2012, 
404-446. 

b) I Sinottici alla luce dei nuovi metodi e approcci letterari. 

ALETTI, J.-N., Senza tipologia nessun vangelo. Figure bibliche e cristologia nei Sinottici, 
Lectio 12, Gregorian & Biblical Press – San Paolo, Roma – Cinisello Balsamo 
(MI) 2019, 13-41 (orig. Un Messie souffrant, un défi pour Matthieu, Marc et 
Luc. Essai sur la typologie des évangiles synoptiques, Le livre et le rouleau 
55, Lessius, Bruxelles 2019). 

BROWN, J.K., The Gospels as Stories. A Narrative Approach to Matthew, Mark, Luke, 
and John, Baker Academic, Grand Rapids (MI) 2020. 

MEYNET, R., Una nuova introduzione ai Vangeli sinottici. Seconda edizione rivista e 
ampliata, Retorica biblica 9, Edizioni Dehoniane, Bologna 20062, 41-61.115-
144. 
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c) Le problematiche attuali su Matteo, Marco e Opera lucana. 

BORING, M.E., «The “Minor Agreements” and Their Bearing on the Synoptic Problem», 
in FOSTER, P. – GREGORY, A. – KLOPPENBORG, J.S. – VERHEYDEN, J., ed., 
New Studies in the Synoptic Problem. Oxford Conference (April 2008). 
Essays in Honour of Christopher M. Tuckett, BETL 239, Peeters, Leuven 
2011, 227-251. 

GREGORY, A., «What is Literary Dependance?», in FOSTER, P. – GREGORY, A. – 
KLOPPENBORG, J.S. – VERHEYDEN, J., ed., New Studies in the Synoptic 
Problem. Oxford Conference (April 2008). Essays in Honour of Christopher 
M. Tuckett, BETL 239, Peeters, Leuven 2011, 87-114. 

KNOPPERS, G.N., «The Synoptic Problem? An Old Testament Perspective», in BBR 19 
(2009) 11-34. 

3.1.2 Esegesi 

a) Un passo della triplice tradizione. 

Mt 12,46-50 // Mc 3,31-35 // Lc 8,19-21 

BOVON, F., Vangelo di Luca. Vol. 1 Introduzione. Commento a 1,1–9,50, Commentario 
Paideia. Nuovo Testamento 3.1, Paideia, Brescia 2005, 470-475.488-490 
(orig. Das Evangelium nach Lukas. Vol. 1 Lk 1,1–9,50, EKK 3.1, 
Neukirchener – Patmos – Benzinger, Neukirchen-Vluyn – Düsseldorf – 
Zürich 1989).  

LÉGASSE, S., Marco, Commenti biblici, Borla, Roma 2000, 197-198.206-210 (orig. 
L’Évangile de Marc, Cerf, Paris 1997). 

LUZ, U., Vangelo di Matteo. Vol. 2 Commento ai capp. 8–17, Commentario Paideia – 
Nuovo Testamento 1.2, Paideia, Brescia 2010, 361-367 (orig. Das 
Evangelium nach Matthäus. Vol. 2 Mt 8–17, EKK 1.2, Neukirchener – 
Patmos – Benzinger, Neukirchen-Vluyn – Düsseldorf – Zürich 20074). 

MEYNET, R., Vangelo di Marco. Seconda edizione rivista, Rhetorica Biblica et Semitica 
14, Peeters, Leuven – Paris – Bristol (CT) 2018, 106-109. 

AHEARNE-KROLL, S.P., «“Who Are My Mother and My Brothers?”. Family Relations 
and Family Language in the Gospel of Mark», in JR 81 (2001) 1-25. 

MARGUERAT, D., «L’esprit de famille. Un parcours matthéen», in VAN OYEN, G. – 
WENIN, A., ed., La surprise dans la Bible. Hommage à Camille Focant, 
BETL 247, Peeters, Leuven – Paris – Walpole (MA) 2012, 157-175. 
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b) Un passo della duplice tradizione 
 
Mt 6,7-13 // Lc 11,1-4 

BOVON, F., Vangelo di Luca. Vol. 2 Commento a Lc 9,51–19,27, Commentario Paideia – 
Nuovo Testamento 3.2, Paideia, Brescia 2007, 141-166 (orig. Das 
Evangelium nach Lukas. Vol. 2 Lk 9,51–14,35, EKK 3.2, Neukirchener – 
Patmos – Benzinger, Neukirchen-Vluyn – Düsseldorf – Zürich 1996). 

LUZ, U., Vangelo di Matteo. Vol. 1 Introduzione. Commento ai capp. 1–7, Commentario 
Paideia – Nuovo Testamento 1.1, Paideia, Brescia 2006, 486-519 (orig. Das 
Evangelium nach Matthäus. Vol. 1 Mt 1–7, EKK 1.1, Neukirchener, 
Neukirchen-Vluyn 20025). 

DI LUCCIO, P., «Il pane “quotidiano” e l’escatologia del Regno. Le parole del “Padre 
Nostro” come interpretazione dello Shemà», in Greg. 93 (2012) 261-291. 

MAGGIONI, B., Padre nostro, Sestante 7, Vita e Pensiero, Milano 1995.  

c) Un passo o sequenza (insieme organico di due o più passi) della tradizione “propria” 

Mt 18,21-35 

GRILLI, M. – LANGNER, C., Comentario al Evangelio de Mateo, Evangelio y cultura 5, 
Verbo Divino, Estella 2011, 479-484. 

LUZ, U., Vangelo di Matteo. Vol. 3 Commento ai capp. 18–25, Commentario Paideia – 
Nuovo Testamento 1.3, Paideia, Brescia 2013, 87-106 (orig. Das Evangelium 
nach Matthäus. Vol. 3 Mt 18–25, EKK 1.3, Neukirchener – Patmos – 
Benzinger, Neukirchen-Vluyn – Düsseldorf – Zürich 1997).  

GRASSO, S., «La parabola del re buono e del servo spietato (Mt 18,21-35). Analisi 
narratologica», in RivBib 46 (1998) 18-41. 

MORALES RÍOS, J.H., «Alcuni aspetti antropologici in rapporto al perdono sulla base di 
Mt 18,21-35», in Anton. 91 (2016) 75-101. 

d) Una sequenza del libro di Atti. 

At 4,1-35 

MARGUERAT, D., Gli Atti degli Apostoli. Vol. 1 1–12, Testi e commenti, Bologna 2011, 
157-202 (orig. Les Actes des Apôtres. Vol. 1 1–12, Commentaire du Nouveau 
Testament – Deuxième série 5A, Labor et Fides, Genève 2007).  

ROSSÉ, G., Atti degli Apostoli. Introduzione, traduzione e commento, Nuova versione 
della Bibbia dai testi antichi 41, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010, 69-
79. 

ADINOLFI, M., «“Obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”. La comunità cristiana e il 
sinedrio in Atti 4,1-31; 5,17-42», in RivBib 27 (1979) 69-93. 
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DONEGANI, I., «Ac 4,1-31 et le procès de l’énonciation (I): Arrestation de Pierre et Jean 
et déposition de Pierre au Sanhédrin (Ac 4,1-12)», in Sémiotique et Bible 134 
(2009) 23-44. 

3.2 Corpo paolino e lettere cattoliche 

3.2.1 Questioni introduttive 

a) Il contesto storico di Paolo, la sua personalità e le linee fondamentali della sua teologia. 

BARBAGLIO, G., Il pensare dell’apostolo Paolo, CBSt, Edizioni Dehoniane, Bologna 
2004, 27-38.  

BRODEUR, S.N., Il cuore di Paolo è il cuore di Cristo. Studio introduttivo esegetico 
teologico delle lettere paoline, Theologia 2, Gregorian & Biblical Press, 
Roma 2010, 57-90. 

WOLTER, M., Paul. An Outline of His Theology, Baylor University Press, Waco (TX) 
2015, 51-94 (orig. Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie, Neukirchener, 
Neukirchen-Vluyn 2011). 

b) La tradizione paolina e il problema della pseudoepigrafia (lettere deuteropaoline e 
pastorali). 

GIROLAMI, M., «Le lettere pastorali: linee generali», in MARTIN, A. – BROCCARDO, C. – 
GIROLAMI, M., ed., Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere 
deuteropaoline e alle lettere cattoliche non giovannee, Graphé 8, Elledici, 
Torino 2015, 119-142.  

PENNA, R., Le prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi, forme, credenze, 
Carocci, Roma 2011, 169-192. 

c) Le lettere pastorali. 1Tm, 2Tm, Tt: caratteristiche letterarie (autore, stile) e teologiche. 
MANES, R., Lettera a Tito, Lettera a Filemone. Introduzione, traduzione e commento, 

Nuova versione della Bibbia dai testi antichi 51, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2011, 9-20. 

PELLEGRINO, C., Lettere a Timoteo. Introduzione, traduzione e commento, Nuova 
versione della Bibbia dai esti antichi 50, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2011, 9-28. 

TOWNER, P.H., The Letters to Timothy and Titus, NICNT, Eerdmans, Grand Rapids (MI) 
2006, 13-35. 

d) Eb: caratteristiche letterarie (genere letterario, autore, struttura) e teologia. 
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MARTIN, A., «Lettera agli Ebrei», in MARTIN, A. – BROCCARDO, C. – GIROLAMI, M., ed., 
Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere deuteropaoline e alle 
lettere cattoliche non giovannee, Graphé 8, Elledici, Torino 2015, 247-339.  

VANHOYE, A., L’Épître aux Hébreux. Un prêtre différent, Rhétorique sémitique 7, 
Gabalda, Pendé 2010, 13-40. 

 
3.2.2 Esegesi 

a) Le lettere protopaoline. I due gruppi Rm-Gal e 1Cor-2Cor: esegesi di una pericope 
presa da ciascuno dei due gruppi. 

Rm 8,1-17 

MATERA, F.J., Romans, Baker Academic, Grand Rapids (MI) 2010, 185-210. 

PENNA, R., Lettera ai Romani, Scritti delle origini cristiane 6, Edizioni Dehoniane, 
Bologna 2010, 127-168. 

PITTA, A., Lettera ai Romani. Nuova versione, introduzione e commento, I libri biblici. 
Nuovo Testamento 6, Paoline, Milano 20093, 284-300. 

PENNA, R., Vangelo e inculturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e cultura nel 
Nuovo Testamento, Studi sulla Bibbia e il suo ambiente 6, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2001, 645-679. 

2Cor 1,1-11 

GUTHRIE, G.H., 2 Corinthians, BECNT, Baker Academic, Grand Rapids (MI) 2015, 55-
89. 

THRALL, M.E., Seconda lettera ai Corinzi, Commentario Paideia. Nuovo Testamento 8, 
Paideia, Brescia 2007, 132-157 (orig. A Critical and Exegetical Commentary 
on The Second Epistle to the Corinthians, 1, T&T Clark, Edinburgh 1994-
2000). 

BRIONES, D., «Mutual Brokers of Grace. A Study in 2 Corinthians 1,3-11», in NTS 56 
(2010) 536-556. 

WHITE, A.G., «Paul’s Absence from Corinth as Voluntary Exile. Reading 2 Corinthians 
1.1-2.13 and 7.5-16 as a Letter from Exile», in JSNT 43 (2020) 44-66.  

b) Le lettere deuteropaoline. 2Ts, Col e Ef: caratteristiche letterarie (autore, rapporto 
reciproco) e teologiche; esegesi di una pericope presa da una delle lettere. 
MARTIN, A., «Lettera agli Efesini», in MARTIN, A. – BROCCARDO, C. – GIROLAMI, M., 

ed., Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere deuteropaoline e alle 
lettere cattoliche non giovannee, Graphé 8, Elledici, Torino 2015, 11-57.  
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————–, «Lettera ai Colossesi», in MARTIN, A. – BROCCARDO, C. – GIROLAMI, M., 
ed., Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere deuteropaoline e alle 
lettere cattoliche non giovannee, Graphé 8, Elledici, Torino 2015, 59-93.  

————–, «Seconda lettera ai Tessalonicesi», in MARTIN, A. – BROCCARDO, C. – 
GIROLAMI, M., ed., Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere 
deuteropaoline e alle lettere cattoliche non giovannee, Graphé 8, Elledici, 
Torino 2015, 95-118.  

Ef 1,3-14 
MARTIN, A., Lettera agli Efesini. Nuova versione, introduzione e commento, Nuova 

versione della Bibbia dai testi antichi 46, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2011, 26-35.  

THEILMAN, F., Ephesians, BECNT, Baker Academic, Grand Rapids (MI) 2010, 45-86. 

BALDANZA, G., «La funzione del processo trinitario di Ef 1,3-14 nell’argomentazione 
della lettera», in Laur. 55 (2014) 231-252.  

ROMANELLO, S., «Ef 1,3-14: una pericope discussa», in RivBib 50 (2002) 31-62. 

3.2.3 Lettere cattoliche 
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