


























































































































































































































































































































158

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
il principio generatore del trattato: esempi storici, scelta attuale e 
ragioni della scelta. L’ascolto della fede. Le principali testimonianze 
della Tradizione: Scritture, padri, storia celebrativa e dibattito 
teologico, interventi del Magistero. L’intelligenza della fede. 
Alcune nozioni teologiche che permettono di interpretare i dati: 
sacrificio, sacramento (memoriale), convito e reciproche relazioni. 
Alcune nozioni contestuali e trasversali ai dati: presenza di Cristo, 
contesto celebrativo ed ecclesiale, mistero pasquale e riferimento 
escatologico. La raccolta di quanto avanza (Gv 6,12). Il culto 
eucaristico al di fuori della Messa e la «spiritualità» eucaristica: 
fondamento e discernimento teologico.

Bibliografia
Dispense del docente. Altra bibliografia di riferimento: Raffa V., 

Liturgia eucaristica, CLV-Edizioni liturgiche, Roma 2003; Mazza E., 
La celebrazione eucaristica, EDB, Bologna 2003; Giraudo C., In unum 
corpus. Trattato mistagogico sull’eucaristia, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2000; Brouard M. (a cura di), Eucharistia. Enciclopedia 
dell’Eucaristia, EDB, Bologna 2004; Mussone D., L’Eucaristia nel 
Codice di Diritto Canonico, LEV, Città del Vaticano 2002; García 
Ibáñez A., L’Eucarestia, dono e mistero, Università della Santa Croce, 
Roma 2006.

BT16a11 – Teologia dogmatica 11
Escatologia

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Olmi Antonio
Obiettivo

Il corso si propone di rispondere alla domanda sulla «fine» (del 
singolo e della specie umana), nella prospettiva della fede cattolica.

Programma
L’escatologia nella storia delle religioni. L’escatologia del mondo 

biblico. L’escatologia cristiana nello sviluppo storico postbiblico. 
Escatologia universale: il regno di Dio e il senso della storia, la 
parusia, la risurrezione dei morti. Escatologia individuale: teologia 
della morte e giudizio particolare, gli stati definitivi o escatologia 
compiuta. Escatologia intermedia: condizione tra la morte e la 
risurrezione.

Bibliografia
Il materiale necessario alla preparazione dell’esame sarà dispo-

nibile on-line.
Si consigliano inoltre:
Sánchez J.J. – Molinero J., I novissimi. Introduzione all’escatologia, 

Ares, Milano 2000; Commissione Teologica Internazionale, 
«Alcune questioni attuali riguardanti l’escatologia», in La Civiltà 
cattolica 143(1992)1, 458-494; Tommaso d’Aquino, Summa 
theologiae, Suppl., 69-99.
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BT16a12 – Teologia dogmatica 12
Antropologia teologica

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Salvioli Marco

Obiettivo
Il corso si propone di descrivere e commentare i tratti fonda-

mentali dell’uomo a partire dalla fondamentale relazione con Dio, 
così come possono essere conosciuti dalla rivelazione attestata 
nella sacra Scrittura, mediata dal genio di san Tommaso d’Aquino, 
tenuto conto dell’attuale passaggio d’epoca.

Programma
Avendo considerato la peculiarità dell’insegnamento di Antropo-

logia teologica nel contesto degli studi collocati nell’orizzonte della 
sintesi offerta da san Tommaso d’Aquino, il programma del corso 
prevede l’introduzione alla dottrina teologica riguardante: a) l’ori-
gine e la natura dell’uomo (in relazione al tema teologico della gra-
zia); b) la caduta dell’uomo; c) il peccato originante e il peccato ori-
ginato. Questi temi principali verranno studiati alla luce della rive-
lazione attestata nella sacra Scrittura, in riferimento ai chiarimenti 
offerti dal Magistero. Inoltre, tenendo conto della sfida della Nuova 
evangelizzazione nel contesto occidentale, verranno offerti alcu-
ni approfondimenti che mirano in particolare a mostrare i motivi 
dell’affermazione della mentalità secolare nel corso dell’età moder-
na e gli orizzonti aperti dall’affacciarsi di un’epoca post-secolare, 
ancora tutta da far connotare. Tra questi approfondimenti, sulla 
base di un’iniziale descrizione storica del percorso dell’Occidente 
quanto alla comprensione dell’uomo, verranno trattati particolar-
mente i temi tommasiani riguardanti l’uomo creato a immagine di 
Dio e il desiderio naturale di vedere Dio, con particolare riferimento 
all’interpretazione offerta da Henri de Lubac.

Bibliografia
Il corso è articolato sulla base delle questioni 90-102 della Prima 

Parte della Somma di Teologia di san Tommaso d’Aquino. Il docente 
fornirà inoltre, al momento opportuno, una dispensa contenente 
l’illustrazione degli argomenti del corso.

Tra i libri indicati per l’approfondimento segnaliamo:
Brambilla F.G., Antropologia teologica. Chi è l’uomo perché te 
ne curi? (Nuovo Corso di Teologia Sistematica 12), Queriniana, 
Brescia 2005; Carbone G., L’uomo a immagine e somiglianza di Dio. 
Uno studio sullo Scritto sulle Sentenze di san Tommaso d’Aquino, 
(Claustrum 22), ESD, Bologna 2003; Milbank J., Il fulcro sospeso. 
Henri de Lubac e il dibattito sul soprannaturale, ed. it. a cura di M. 
Salvioli, ESD, Bologna 2013.
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BT16a14 – Teologia ecumenica

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof.ssa Mirri Luciana Maria

Obiettivo
Il corso si prefigge di presentare allo studente le problematiche 

storico-teologiche attinenti le divisioni nella Chiesa di Cristo, la 
ricerca dell’unità visibile e il contributo teologico del Magistero 
della Chiesa cattolica nel cammino ecumenico.

Programma
a) Dalla preghiera di Cristo in Gv 17 all’unità lacerata: l’ecumene 

e le divisioni della cristianità: cenni storici e contenuti. b) «Credo la 
Chiesa una»; sviluppo terminologico; negazioni dell’ecumenismo. 
c) Edimburgo 1910; Vita e Azione, Fede e Costituzione, il Consiglio 
Ecumenico delle chiese; le vie dell’unità; precursori e protagonisti 
del dialogo ecumenico. d) Giovanni XXIII e il concilio ecumenico 
Vaticano II; l’ecclesiologia di LG e il decreto Unitatis redintegratio: 
lettura analitica del decreto conciliare. e) Giovanni Paolo II: 
Magistero e lettera enciclica Ut unum sint; Benedetto XVI; papa 
Francesco. f) Il dialogo con l’ebraismo.

Bibliografia
a. Testi di base
Dallari C., Speranze e passi di unità. Introduzione all’Ecumenismo, 

Mimep-Docete, Pessano 2010; Bruni G., Servizio di comunione, 
Qiqajon, Bose 1997; Rossi T.F., Manuale di Ecumenismo, [con CD-
ROM], Queriniana, Brescia 2012.

b. Magistero
Concilio ecumenico Vaticano II, Decreto Unitatis Redintegratio; 

Id., Dichiarazione Nostra aetate (nn. 4 e 5); Giovanni Paolo II, 
Lettera enciclica Ut unum sint (25 maggio 1995).

c. Altri testi
Bux N., Il quinto sigillo. L’unità dei cristiani verso il terzo millennio, 

LEV, Città del Vaticano 1997; Isaac J., Gesù e Israele, Nardini, Firenze 
1976.

BT16b08 – Esegesi NT
Vangeli sinottici

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carminati Gian Paolo

Programma
A. Introduzione generale ai Sinottici

1. I problemi dei Vangeli oggi.
2. La ricezione dei Vangeli nella Chiesa antica.
3. I Vangeli: genere letterario e struttura.
4. La questione sinottica.
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5. Redazione, tradizione, forme, predicazione di Gesù.
6. Il valore storico dei Vangeli.

B. Introduzione speciale ai Sinottici
1. «Chi, dove, quando», a partire dalle testimonianze patristi-

che.
2. Un vangelo a partire da... Tradizione e teologia.
3. Lo stile dei Sinottici.

C. Esegesi: questioni generali
1. I Vangeli dell’infanzia.
2. I discorsi di Gesù in Matteo.
3. Le parabole.
4. I miracoli.
5. Le controversie.
6. Le apparizioni del Risorto.

D. Esegesi: saggi (varia)
1. La parabola della pecora smarrita.
2. La passione secondo Luca.

E. Teologia
1. Il messaggio centrale dei Sinottici.
2. Il Regno in Matteo.
3. I discepoli in Marco.
4. La preghiera in Luca.

Bibliografia
Testo di base
Làconi M., Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (Logos – Corso di 

studi biblici 5), Elledici, Leumann 1994.

Altri testi
Brown R.E., Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, 

Brescia 2001, 161-251; Ebner M. – Schreiber S. (a cura di), 
Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 2012, 81-
151.189-224; Aguirre Monasterio R. – Rodriguez Carmona A., 
Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (Introduzione allo studio della 
Bibbia 6), Paideia, Brescia 1995; Poppi A., Sinossi quadriforme dei 
quattro Vangeli, Messaggero, Padova 1999; Zimmermann R. (a cura 
di), Compendio delle parabole di Gesù, Queriniana, Brescia 2011.

BT16d03 – Diritto canonico 3
Libri V-VII del Corpus juris canonici

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Drago Daniele

Obiettivo
Il corso vuole introdurre alla comprensione del diritto canonico 

tenendo conto della sua dimensione storica, sociale e teologica. In 
particolare si presentano i contenuti e le fondamentali relazioni tra 
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i Libri V e VII del Codice di Diritto canonico del 1983 e i documenti 
del concilio ecumenico Vaticano II alla luce delle suddette materie.

Programma
Il corso vuole offrire un commento al Libro V del Codice di 

diritto canonico, dedicato ai beni temporali della Chiesa, ovvero i 
beni che hanno un valore economico, necessari all’uomo in quanto 
vivente nel tempo e nello spazio, alla luce dei principi teologici che 
lo ispirano, dei documenti magisteriali e dei dicasteri romani che 
lo supportano, nonché gli atti del coetus incaricato della revisione 
della parte del Codice del 1917 relativa a detti beni.

L’esposizione si volge attorno a due grandi temi: quello biblico e 
quello della Tradizione e del Magistero della Chiesa.

Un commento al Libro VII del Codice\83, ossia al diritto proces-
suale della Chiesa, l’insieme delle norme istituite dalla Chiesa per 
la corretta amministrazione della giustizia, sia nel campo giudizia-
rio (processi in stretto senso), che extragiudiziario (procedimenti 
amministrativi nei quali il «processo» assume un senso più vasto).

Bibliografia
Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-

pastorale, EDB, Bologna 2011; Papale C., Il processo penale 
canonico. Commento al codice di diritto canonico. Libro VII, parte IV, 
UUP, Roma 2012.

BT16k01 – Teologia pastorale
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Bulgarelli Valentino

Obiettivo
Nella recente esortazione apostolica Evangelii gaudium, papa 

Francesco scrive: «La pastorale in chiave missionaria esige di 
abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre 
così”» (EG 33). Il corso si propone di orientare ed accompagnare gli 
studenti ad un discernimento sulle transizioni in atto, in riferimento 
all’agire pastorale della Chiesa. I mutamenti culturali richiedono un 
esercizio teologico rigoroso per sapere leggere «i segni dei tempi». 
Bussola del corso saranno le costituzioni conciliari Lumen gentium 
e Gaudium et spes.

Programma
 – Preludio
 – Lo statuto epistemologico della disciplina (fondamento e og-

getto)
 – Primo capitolo
  a. Agire pastorale secondo LG e GS: evangelizzare.
  b. LG 1.
  c. GS 22.40-44.
  d. Cristologia, antropologia e annuncio del Vangelo.
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 – Secondo capitolo
  a. Evangelizzazione ieri e oggi.
  b. Modelli di evangelizzazione.
  c. Atti degli apostoli.
  d. Il concilio di Trento.
  e. Modernità e post modernità.
  f. L’agire pastorale in Europa.
  g. La scelta della Chiesa italiana (dal 2000 ad oggi).

 – Terzo capitolo
  a. Il contenuto dell’evangelizzazione.
  b. Gesù di Nazaret figlio di Dio, morto e risorto.
  c. Il Risorto annunciato, celebrato, pregato e vissuto.
  d. Per la costruzione di una umanità nuova.

 – Quarto capitolo
  a. Le strutture e le persone al servizio dell’Evangelizzazione.
  b. Parola, sacramenti e ministeri.
  c. Chiesa Locale e parrocchia.
  d. Presbiteri e Laici.
  e. Associazioni e movimenti.
  f. La religiosità popolare: chiarificazioni e prospettive.

 – Quinto capitolo
  a. Evangelizzare la cultura: sfide e opportunità.

 – Congedo
La prospettiva pastorale dell’Evangelii gaudium e una nuova 
grammatica pastorale.

Bibliografia
Bourgeois H., La pastorale della chiesa, Jaca Book, Milano 

2001; Midali M., Teologia pratica, 1: Cammino storico di una 
riflessione fondante e scientifica, LAS, Roma 2000; Id., Teologia 
pratica, 2: Attuali modelli e percorsi contestuali di evangelizzazione, 
LAS, Roma 2000; Zulehner P., Teologia Pastorale, Queriniana, 
Brescia 1992; Trentin G. – Bordignon L., Teologia Pastorale 
in Europa, Messaggero, Padova 2003; Dotolo C., L’annuncio del 
Vangelo, Cittadella, Assisi 2015; Salmann E., Passi e passaggi 
nel Cristianesimo. Piccola mistagogia verso il mondo della fede, 
Cittadella, Assisi 2009; Armando M., Presenza infranta. Il disagio 
postmoderno del cristianesimo, Cittadella, Assisi 2008; Francesco, 
Esortazione apostolica postsinodale Evangelii gaudium, EDB, 
Bologna 2013.
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BT16lt03 – Liturgia 3

Iniziazione cristiana, battesimo, confermazione, eucaristia
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Calaon Paolo

Obiettivo
Il corso si prefigge di guidare lo studente ad una conoscenza dei 

sacramenti dell’iniziazione cristiana secondo un duplice sguardo 
liturgico e teologico. L’intento è che, attraverso l’analisi del dato 
liturgico (analizzato dal punto di vista della genesi storica, liturgica, 
testuale) lo studente sia condotto alla meditazione teologica del 
mistero che viene celebrato, secondo l’antico detto «lex orandi, lex 
credendi».

Programma
1. Iniziazione cristiana prima del concilio Vaticano II.

a) Questioni introduttive di teologia liturgica sul cammino 
di iniziazione cristiana: fondamenti biblici, teologici ed 
analisi degli elementi essenziali alla prassi liturgica (segni, 
simboli, gesti, riti e formule sacramentali).

b) L’iniziazione cristiana dalle origini fino al VI secolo. Analisi 
delle fonti bibliche, patristiche e liturgiche relative al 
catecumenato, ai riti pre e post battesimali, dalle origini 
fino alla generalizzazione del battesimo ai bambini.

c) L’evoluzione dell’iniziazione cristiana dal VI al XX secolo in 
Oriente ed in Occidente.

d) Analisi della struttura dei principali libri liturgici della li-
turgia romana d’Occidente (sacramentali, ordines, pontifi-
cali, rituali) alla ricerca di una emergente prassi litrugica 
peculiare.

2. La celebrazione dell’iniziazione cristiana dopo il concilio 
Vaticano II.

a) Analisi delle varie «tappe» e «tempi» del rito dell’iniziazio-
ne cristiana degli adulti, in vista di un approfondimento 
della specifica azione missionaria ed evangelizzatrice 
della Chiesa dopo il concilio Vaticano II. Questioni circa 
l’ammissione dei cristiani di altre confessioni alla piena 
comunione con la Chiesa cattolica (protestanti, ortodossi 
di rito orientale).

b) Il battesimo dei fanciulli: analisi della prassi battesimale e 
questioni relative alla pastorale familiare ed ecclesiale.

c) La confermazione: storia e prassi attuale del rito così 
come si inserisce nei riti di iniziazione cristiana, e così 
come viene celebrato da solo dopo il battesimo. Analisi 
dei singoli elementi del rito: imposizione delle mani, la 
crismazione con il sacro crisma, la formula sacramentale 
dell’unzione sulla fronte. Analisi delle differenze con la 
Tradizione ortodossa.
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d) La prima comunione dei fanciulli quale tappa nel cammino 
di iniziazione cristiana.

3. L’eucaristia.
a) La celebrazione dell’eucaristia prima dei libri liturgici (fino 

al IV secolo).
b) Dal IV all’VIII secolo: creazione dei formulari sacramentari 

e messali, e organizzazione dei riti. Consolidamento 
della prassi liturgica e della struttura della celebrazione 
eucaristica.

c) Dall’VIII secolo fino al concilio Vaticano II: le varie riforme.
d) Il Novus Ordo del Messale di Paolo VI nelle sue tre edizioni: 

spirito della riforma del concilio Vaticano II, le novità e il 
legame con la Tradizione. Analisi delle varie parti della 
Messa, loro origine e spiegazione. Analisi di alcune parti 
del Messale.

Bibliografia
Praenotanda liturgica – dei singoli argomenti (cf. Enchiridion 

Liturgico, Piemme, Casale Monferrato 21994 o raccolte simili); Jou-
nel P., «Il Pontificale e il Rituale», in A.G. Martimort, La Chiesa in 
preghiera. Introduzione alla Liturgia, 3: I Sacramenti, edizione rin-
novata, Queriniana, Brescia 1984, 17-26; Cabié R., «L’iniziazione 
cristiana», in A.G. Martimort, La Chiesa in preghiera. Introduzione 
alla Liturgia, 3: I Sacramenti, edizione rinnovata, Queriniana, Bre-
scia 1984, 27-120; Martimort A.G., La Chiesa in preghiera. Introdu-
zione alla Liturgia, 2: L’Eucaristia, Queriniana, Brescia 1984.

Eventuali dispense o testi di approfondimento saranno presen-
tati durante il corso.

BT16lt04 – Liturgia 4
Sacramento della riconciliazione, unzione degli infermi,  

ordine sacro, matrimonio
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Calaon Paolo
Obiettivo

Il Catechismo della Chiesa cattolica presenta una divisione dei sa-
cramenti in tre grandi parti: sacramenti di iniziazione, guarigione e 
comunione. Questo corso offre allo studente un approfondimento 
dei sacramenti di guarigione (riconciliazione ed unzione degli in-
fermi) e dei sacramenti di comunione (ordine e matrimonio) dove 
sono considerate ed analizzate le fonti bibliche, patristiche e litur-
giche, la storia della loro celebrazione nella liturgia occidentale, con 
riferimenti alla prassi delle Chiese orientali. Saranno approfonditi 
temi di teologia liturgica con riferimento ad altre discipline teolo-
giche. Particolare attenzione sarà dedicata alla riforma celebrati-
va del concilio Vaticano II ed alla sua applicazione, analizzando i 
Praenotanda e i rituali attuali, con particolare attenzione alla ars 
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celebrandi fedele all’antico assioma: «lex orandi, legem statuat sup-
plicandi».

Programma
Penitenza:
1. Breve analisi introduttiva di teologia liturgica sul mistero del 

peccato alla luce del mistero della Redenzione.
2. L’incontro salvifico di Gesù con peccatori che la Chiesa 

prolunga nella sua prassi liturgica.
3. Prassi liturgica della Chiesa antica fino al concilio di Trento: 

la prassi antica, la confessione nelle comunità monastiche, la 
nascita della penitenza tariffata.

4. Il sacramento della penitenza nella riforma e nel concilio di 
Trento: sua specificità, struttura, elementi costitutivi, effetti e 
ministro del sacramento della penitenza.

5. La riforma del Vaticano II e il Nuovo Rito della Penitenza: 
analisi delle Premesse al Nuovo Rito della Penitenza.

Unzione degli infermi:
1. Questioni introduttive. L’incontro salvifico di Gesù con i 

malati, come si manifesta nella testimonianza dei Vangeli e 
nella prassi della Chiesa apostolica. Analisi del testo nella 
lettera di Giacomo.

2. La Chiesa prolunga l’azione salvifica del Cristo: prassi 
liturgica fino al concilio di Trento (testimonianze liturgiche 
della Chiesa d’Oriente e d’Occidente e prassi monastica).

3. Il concilio di Trento: definizione, struttura e importanza della 
cura per i malati e loro assistenza spirituale. Da l’unzione dei 
malati a l’estrema unzione ai moribondi.

4. Il concilio Vaticano II e il Rituale di Paolo VI. Il ritorno alla 
terminologia antica di «unzione degli infermi» piuttosto che 
«estrema unzione». Il segno sacramentale: l’olio benedetto il 
giovedì santo quale segno di comunione ecclesiale. Il nuovo 
rituale: premesse e momenti celebrativi.

Ordine:
1. Introduzione: questione di teologia liturgica relativa al 

sacramento dell’ordine e l’azione ministeriale nella Chiesa.
2. Prassi liturgica delle ordinazioni nella Chiesa antica d’Oriente 

e d’Occidente.
3. L’antico rituale delle ordinazioni e il Rituale romano-franco.
4. La Riforma del Vaticano II nei testi conciliari e nel Nuovo 

Rito delle ordinazioni di Paolo VI, nelle sue Premesse e nelle 
distinte celebrazioni di ordinazione di Diaconi, Presbiteri, 
Vescovi.

Matrimonio:
1. Questioni introduttive: il sacramento del matrimonio 

partecipazione degli sposi cristiani all’alleanza sponsale di 
Cristo con la Chiesa. La grazia del sacramento del matrimonio 
di vivere questa alleanza e manifestarla (dal rituale).
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2. Prassi liturgica del rito del matrimonio nella Chiesa d’Oriente 
e d’Occidente fino al medioevo. Il matrimonio medioevale alle 
porte della chiesa.

3. Il matrimonio in Occidente dopo il concilio di Trento.
4. Il sacramento del matrimonio alla luce della riforma del 

Vaticano II nei testi conciliari, negli insegnamenti pontifici e 
nel Magistero: breve analisi introduttiva.

5. Il rito del matrimonio del Vaticano II nella versione italiana 
dell’Editio Typica Altera dell’Ordo celebrandi Matrimonium 
del 2004: analisi delle premesse e delle singole sezioni 
celebrative.

Bibliografia
Praenotanda liturgica – dei singoli argomenti (cf. Enchiridion 

Liturgico, Piemme, Casale Monferrato 21994 o raccolte simili); 
Anàmnesis. Introduzione storico-teologica alla Liturgia, 3/1: La 
liturgia, i sacramenti; teologia e storia della celebrazione, Marietti, 
Genova 1986; Martimort A.G., La Chiesa in preghiera. Introduzione 
alla Liturgia, 3: I sacramenti, Queriniana, Brescia 1984.

BT16m05 – Teologia morale 5
Bioetica

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

Obiettivo
Il corso si propone come una introduzione alla bioetica come 

valutazione critica degli atti dell’uomo nell’ambito delle biotecno-
logie. Saranno trattati approfonditamente alcuni temi specifici, tra 
cui: lo statuto dell’embrione umano, il problema della sterilità e 
dell’infertilità; la fecondazione extracorporea e l’inseminazione ar-
tificiale; l’aborto chirurgico e chimico; le diagnosi pre-impianto e 
pre-natali; l’ingegneria genetica e la clonazione; i trapianti di cellu-
le, tessuti e organi; il problema dell’accertamento della morte e la 
donazione di organi; l’accanimento terapeutico, il testamento bio-
logico, l’eutanasia e l’eubiosia; la tutela dell’ecosistema.

Bibliografia
Sgreccia E., Manuale di bioetica, 1: Fondamenti ed etica medica, 

Vita e Pensiero, Milano 2003; Id., Manuale di bioetica, 2: Aspetti 
medico-sociali, Vita e Pensiero, Milano 2002; Pessina A., Bioetica. 
L’uomo sperimentale, Bruno Mondadori, Milano 2002; Carbone 
G.M., L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?, ESD, Bologna 2014; 
Carbone G.M., La fecondazione extracorporea, ESD, Bologna 2005; 
Mazzoni A. (a cura di), Staminali. Possibilità terapeutiche e rapporti 
tra etica e ricerca scientifica, ESD, Bologna 2007; Mazzoni A. – 
Manfredi R., AIDS, ESD, Bologna 2007.
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BT16m06 – Teologia morale 6

La Giustizia
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

Obiettivo
Questo corso prevede una sintetica ma significativa analisi del-

la virtù di giustizia e un’introduzione più specifica al corso altrove 
denominato «morale sociale», nel più ampio ed appropriato con-
testo a cui esso è realmente riferito. La disamina della scansione 
argomentativa di Tommaso d’Aquino della virtù di giustizia, verrà 
integrata da applicazioni teoretiche di carattere storico-sociologi-
co, attraverso l’ausilio del pensiero sociale cristiano e degli atti del 
concilio ecumenico Vaticano II. La prospettiva di comprensione e 
confronto dell’argomento è resa deduttivamente nello schema 
della virtù (deduttivamente = il metodo esplicativo che esprime 
aprioristicamente la nozione di «causa»), e induttivamente nell’a-
nalisi fenomenologica degli eventi di attualità in dialogo con la te-
ologia (induttivamente = è il metodo che rileva eventi essenziali e 
contingenti della realtà, e dalla considerazione di essi come effet-
ti cerca di individuare le cause). Il corso, nel suo sviluppo, terrà 
in seria considerazione il tesario dell’esame di Baccalaureato in 
Teologia, come possibile orientamento ed eventuale approfondi-
mento.

Programma
Le sessioni argomentative trattate durante le lezioni saranno le 

seguenti:
1. lo status quaestionis: il metodo della teologia morale nella 

prospettiva delle virtù. Possibili ambiti di analisi e di con-
fronto.

2. Il retaggio aristotelico come consegna contenutistico-
definitoria della nozione.

3. La definizione speciale della giustizia: la «meta-virtù» tra 
«alterità» e «identificazione del proprio dovuto».

4. Divisioni e parti della giustizia nel trattato dell’Aquinate: 
analisi dello schema e alcune considerazioni sui contenuti.

5. La fondazione biblica della nozione.
6. La Dottrina sociale della Chiesa nello sviluppo storico e 

nell’orientamento teoretico-pragmatico; morale politica, 
morale internazionale.

7. I diritti umani come apologia della dignità umana e 
valutazione della loro specificità cristiana.

8. Giustizia ed economia.
9. L’universale umano della giustizia, in ambito religioso ed 

extra-religioso.
10. Appunti sulla giustizia nel Sacramento della riconciliazione.



169

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

Bibliografia
Cambareri R., Il cristiano in politica, ESD, Bologna 1995; 

Compagnoni F., I diritti dell’uomo, San Paolo, Cinisello Balsamo 
1995; Reali M.T., Elementi di morale economica, ESD, Bologna 
2004; Tommaso d’aquino, S.Th. II-II, qq. 57-79. Ulteriori indicazioni 
bibliografiche saranno comunicate durante il corso.

BT16m07 – Teologia morale 7
La Prudenza e la coscienza, la Fortezza

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Parenti Sergio

Obiettivo
Il corso riguarda due virtù cardinali. Alla virtù della Prudenza, 

il cui compito è produrre decisioni secondo retta coscienza, si 
ricollega il trattato tradizionale sulla coscienza, il cui sviluppo 
è dovuto al ruolo che esso assunse, negli ultimi secoli, di fronte 
al trattato sulle leggi. La bontà umana, in forza della vita nuova 
in Cristo, diventa segno e strumento della bontà divina. La virtù 
diventa così soprannaturale e viene sorretta dai doni dello Spirito 
che ci permettono di realizzare le beatitudini evangeliche e di 
gustare fin d’ora i frutti dello Spirito.

Programma
Per le due virtù, seguiremo, di san Tommaso d’Aquino, i rispettivi 

trattati: Summa Theologiae, II-II, qq. 47-56 (Prudenza) e 123-140 
(Fortezza).

Per il trattato sulla coscienza, privilegiando il sistema di s. 
Alfonso de’ Liguori, vi sarà una dispensa del professore.

Bibliografia
Parenti S., Coscienza e prudenza, e-book liberamente scaricabile 

dal sito: http://digilander.libero.it/fsparenti, sezione teologica; 
Prümmer D., Manuale Theologiae Moralis, I, Herder, Friburgi Brisg 
1923 (numerose edizioni), Tractatus IV De conscientia.

BT16m08 – Teologia morale 8
La Temperanza

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Dermine François

Obiettivo
La temperanza intende portare l’essere umano a un uso 

equilibrato del cibo e della dimensione sessuale; questo traguardo 
implica un amore e un rispetto della propria corporeità nonché 
la capacità di subordinare il piacere fisico all’ambito dei rapporti 
interpersonali e dei propri doveri sociali, incluso quello della 
riproduzione. Il corso mira a presentare questa virtù cardinale 
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alla luce di un’antropologia sia filosofica che teologica, tanto più 
urgente quanto più si fa avanti la cultura dominante del gender.

Programma
Dopo una esposizione sia filosofica che teologica relativa al corpo 

e alla corporeità sessuata, si seguirà il trattato tomista dedicato alla 
temperanza: l’indispensabile premessa sul piacere e sul suo ruolo, 
la temperanza nei confronti del cibo, delle bevande, della droga e, 
soprattutto, la temperanza nei confronti della sessualità che trova 
la sua realizzazione concreta nella virtù della castità. In questo 
contesto, è doveroso presentare il luogo dove la sessualità è chiamata 
ad esercitarsi, ossia all’interno del matrimonio (con le sue finalità 
unitive e procreative) e della famiglia. Poi vanno approfondite le 
varie forme d’intemperanza ossia: l’autoerotismo e la pornografia, 
la fornicazione (rapporti pre ed extra-matrimoniali), la mentalità 
contraccettiva, le convivenze. Infine non si può fare a meno di 
prendere in esame le problematiche legate all’omosessualità e al 
gender.

Bibliografia
Pio XI, Casti connubi, 1930; Paolo VI, Humanæ vitæ, 1968; 

Congregazione per l’educazione cattolica, Orientamenti educativi 
per la formazione al celibato sacerdotale, 1974; Congregazione 
per la dottrina della fede, Persona humana – Alcune questioni di 
etica sessuale, 1975; Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 1981; 
Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò – catechesi sull’amore, 
Città Nuova-LEV, Roma 1985; Congregazione per la dottrina 
della fede, Homosexualitatis problema – Lettera ai vescovi della 
Chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 
1986; Pontificio consiglio per la famiglia, Sessualità umana: 
verità e significato, 1995; Pontificio consiglio per la famiglia, 
Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti 
alla vita coniugale, 1997; Pontificio consiglio per la famiglia, 
Famiglia, matrimonio e «unioni di fatto», 2000; Congregazione 
per l’educazione cattolica, Istruzione della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica circa i criteri di discernimento vocazionale 
riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro 
ammissione al Seminario e agli Ordini sacri, 2005; Tommaso 
d’aquino, S.Th. II-II, qq. 141-170; Id, Quaestiones Disputatae, De 
Malo, qq. 14-15; Pieper J., Sulla Temperanza, Morcelliana, Brescia 
1957; Wojtyla K., «Amore e responsabilità – Morale sessuale e 
vita interpersonale», in Metafisica della persona – Tutte le opere 
filosofiche e saggi integrativi, a cura di G. Reale – T. Styczen, 
Bompiani, Milano 2003 (orig. del 1960).

Avvertenze
Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei 

testi di san Tommaso.
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BT16s06 – Storia della Chiesa contemporanea
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Mancini Massimo

Obiettivo
Conoscenza dei punti principali della storia ecclesiastica degli 

ultimi due secoli.

Programma
– La Restaurazione;
– i complessi rapporti tra Chiesa e liberalismo;
– relazioni Chiesa-Stato: concordati o separazione;
– Gregorio XVI, il b. Pio IX, con il Syllabus ed il concilio Vaticano I;
– la Questione Romana;
– la Questione Sociale, con gli interventi di Leone XIII e degli 

altri pontefici;
– s. Pio X, Benedetto XV e la I guerra mondiale;
– Pio XI: i difficili rapporti della S. Sede con i regimi totalitari;
– da Pio XII al concilio Vaticano II e a s. Giovanni Paolo II.

Bibliografia
Martina G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, 

Morcelliana, Brescia 1994, III-IV (o eventuali edizioni più recenti); 
Rogier L.J. – Aubert R. – Knowles M.D., Nuova storia della Chiesa, 
Marietti, Genova 1996, V/1 e V/2 (o eventuali edizioni più recenti); 
Hertling L. – Bulla A., Storia della Chiesa, Città Nuova, Roma 2001 
(o eventuali edizioni più recenti).

BT16z03 – Seminario 3
Teologia della predicazione

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Barile Riccardo

Programma
Elaborazione del concetto teologico di predicazione quale atto 

della Tradizione: le Scritture (soprattutto del NT), l’elaborazione 
magisteriale e teologica antica e contemporanea. Le principali 
forme storiche della predicazione. Lo specifico della predicazione 
cultuale e questioni attinenti all’omelia.

Bibliografia
Sodi M. – Triacca A.M. (a cura di), Dizionario di omiletica, 

Elledici, Torino 1998; Biscontin C., Predicare oggi: perché e come, 
Queriniana, Brescia 2001.

Ulteriore bibliografia sarà comunicata in funzione del lavoro 
seminariale e della concreta disponibilità dei partecipanti.
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CORSI COMUNI AL TRIENNIO

Per i programmi dei seguenti corsi, si vedano le relative 
schede alle pp. 119-123.

BQVO16b08 – Esegesi AT
Profeti anteriori

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Cova Gian Domenico

BQVO16b09 – Esegesi AT
Profeti posteriori

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco

BQVO16b16 – Esegesi NT
Introd. all’Esegesi degli Scritti giovannei

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

BQVO16b17 – Esegesi NT
Esegesi del Vangelo di Giovanni

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio
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LICENZA

Corsi comuni

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

LT16a01 Teologia sistematica I – 
Tra scienza e fede. Alcuni 
problemi storici emergenti 
nella coscienza dei cristiani 
d’Occidente

Parenti S. 24 4 2

LT16a02 Teologia sistematica II – 
Cristologia e Trinitaria: La 
teologia trinitaria di san 
Tommaso d’Aquino

Olmi A. 24 4 2

LT16a06 Epistemologia teologica, 
storia e metodi delle 
scienze – Verso una teologia 
multiversale. Fare e insegnare 
teologia con persone 
provenienti da culture 
differenti

Boschini P. 24 4 2

LT16b01 Sacra Scrittura I – AT: 
Dalla Torah alla Storia. 
Un attraversamento del 
Pentateuco nella prospettiva 
del «messianico»

Cova G.D. 24 4 2

LT16b02 Sacra Scrittura II – Pietro, 
Cornelio e l’apertura della 
missione ai pagani (At 10,1–
11,18)

Casadei 
Garofani E.

24 4 2

LT16m01 Teologia morale – Verso la 
ricerca dell’unità tra Teologia 
dogmatica e Teologia morale

Carbone G. 24 4 2

Corsi propri della Licenza in Teologia 
dell’Evangelizzazione

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

TE16a05 Elementi sintetici per una 
Teologia dell’Evangelizzazione 
– Parola e libertà: la forza del 
Vangelo incontra l’umano

Luppi L. 24 4 2

TE16b01 Missione ed evangelizzazione 
nel NT – Forza nella debolezza. 
Temi di antropologia paolina in 
un orizzonte cristologico

Marcheselli M. 24 4 2
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CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

ST16a03 Teologia dell’epoca moderna 
fino all’Ottocento – Radici 
cristiane della modernità

Gianotti D. 24 4 2

--- Teologie del sec. XX e il concilio 
Vaticano II 

mutuato dal 
TS16a08 del DTS

ST16b01 Storia delle teologie bibliche 
e del canone delle Scritture – 
L’origine della Bibbia cristiana

Pieri F. 24 4 2

ST16p01 La teologia nei primi quattro 
secoli – La nascita del 
monachesimo nel IV secolo. 
Paradigmi teologico-monastici 
a confronto tra Occidente e 
Oriente

Ruggiero F. 24 4 2

ST16z01 Seminario – Ecumenismo: La 
teologia del processo: questioni 
aperte e ipotesi interpretative

Nardello M. 24 4 2

Il corso TS16a08: Chiesa e cultura – La Chiesa e la nascita dei 
Diritti umani (prof. Compagnoni F.) contrassegnato in grassetto è 
erogato dal Dipartimento di Teologia sistematica (DTS) ma mutuato 
dagli altri Dipartimenti come corso caratterizzante. In particolare:

−	 come Ecclesiologia – Carismi, ministeri, comunione, 
annuncio dal DTE;

−	 come Teologie del sec. XX e il concilio Vaticano II dal DST.

Il corso ST16p01: La teologia nei primi quattro secoli – La 
nascita del monachesimo nel IV secolo. Paradigmi teologico-
monastici a confronto tra Occidente e Oriente (prof. Ruggiero F.) 
contrassegnato in grassetto è erogato dal Dipartimento di Storia 
della Teologia (DST) ma mutuato dagli altri Dipartimenti come 
corso caratterizzante. In particolare:

−	 come Kerygma, dogma e cultura nei primi secoli dal DTE;
−	 come Ecclesiologia biblica, patristica e medievale dal DTS.

N.B. I programmi dei corsi sono presentati secondo l’ordine 
delle tabelle precedenti (per codice).
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CORSI COMUNI

LT16a01 – Teologia sistematica I:
Tra scienza e fede. Alcuni problemi storici emergenti 

nella coscienza dei cristiani d’Occidente
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Parenti Sergio

Obiettivo
Aiutare gli studenti a comprendere alcuni dei principali fattori 

storici della crisi tra ragione e fede anche oggi esistente nel pensiero 
teologico contemporaneo.

Programma
Il duplice assenso della ragione e della fede o il rifiuto? (Clemente 
Alessandrino e Tertulliano).
La crisi pelagiana.
Scettici, dogmatici e la sintesi al crollo dell’impero d’Occidente 
(Sesto Empirico, Agostino, Calcidio e Boezio).
La rinascita medioevale e la doppia verità.
Tomisti e scotisti.
La scolastica e la rivoluzione scientifica: i binari paralleli.
La modernità e la crisi modernista.
La «nouvelle théologie» e la teologia positiva.
Una teologia fondata sulla filosofia come genere letterario.
La fine della modernità e la riscoperta della metafisica come 
scienza.
Suggerimenti per una comprensione della ragionevolezza della 
fede.

Bibliografia
Dispensa del docente.

LT16a02 – Teologia sistematica II: 
Cristologia e Trinitaria

La teologia trinitaria di san Tommaso d’Aquino
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Olmi Antonio

Obiettivo
Il corso illustrerà la teologia trinitaria di san Tommaso d’Aquino, 

che si fonda sulla struttura dogmatica del «paradigma di Calcedonia» 
e si sviluppa nella prospettiva della conoscenza analogica.

Programma
La struttura del mistero di Dio: il «paradigma di Calcedonia» (re-

lazione di simultaneità tra relazioni di unità-distinzione-ordina-
mento). L’analogia come atteggiamento conoscitivo, e come pro-
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cedimento che permette alla ragione sapienziale di «pensare il  
mistero» secondo il paradigma di Calcedonia. L’utilizzo dell’atteg-
giamento sapienziale-analogico da parte di san Tommaso d’Aquino, 
nel pensare il mistero della Santissima Trinità.

Bibliografia
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, 27-43.
Olmi A., «L’analogia come concetto analogico», in Bertelè F. – 

Olmi A. – Salucci A. – Strumia A., Scienza, analogia, astrazione. 
Tommaso d’Aquino e le scienze della complessità, Il Poligrafo, Padova 
1999, 65-140; Id, «La struttura del mistero di Dio», in Olmi A. (a 
cura di), Il mistero di Dio, Sacra Doctrina 53(2008)4, 313-346; Id., 
«Il “paradigma di Calcedonia” come criterio d’inculturazione del 
Vangelo», in Olmi A. (a cura di), Inculturazione e dottrina della fede 
nelle teologie asiatiche, Sacra Doctrina 56(2011)3, 307-335.

LT16a06 – Epistemologia teologica, 
storia e metodi delle scienze 

Verso una teologia multiversale. Fare e insegnare teologia 
con persone provenienti da culture differenti

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Boschini Paolo

Obiettivo
Il motivo del corso prende l’avvio dalla constatazione della 

crescente pluralità culturale presente nelle aule di teologia, spe-
cialmente nei corsi di secondo ciclo. Fare e insegnare teologia con 
persone provenienti da culture differenti è un particolare aspetto 
di quella sfida non solo culturale, ma anche epistemologica rappre-
sentata dalla globalizzazione del mondo e dall’incremento dei pro-
cessi migratori.

Il corso ha un carattere sperimentale: intende esplorare, per la 
prima volta in questa Facoltà e probabilmente nelle Facoltà teologi-
che italiane, la possibilità di trasformare il pluralismo culturale ed 
epistemico da problema in risorsa.

Programma
1. Il concetto di multiverso culturale e religioso. 2. Un’altra rivo-

luzione copernicana? Da un sapere universale a un sapere multi-
versale (universitas/multiversitas). 3. Il carattere universale della 
teologia e la sua disposizione a trasformarsi in multiversale. 4. La 
fisionomia di una teologia multiversale: approccio, metodo, relazio-
ni con le altre modalità teologiche. 5. Icone bibliche della teologia 
multiversale. 6. Tracce di teologia multiversale nella Tradizione 
teologica e nel Magistero cattolico. 7. Teologia multiversale a con-
fronto con la teologia dell’inculturazione e con l’ecclesiologia di co-
munione. 8. Teologia multiversale e Teologia dell’Evangelizzazione. 
9. I saperi scientifici partner della teologia multiversale: filosofia 
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della scienza, antropologia religiosa, antropologia culturale, ecc. 10. 
Piste per l’elaborazione di una teologia multiversale. 11. Proposte 
per l’insegnamento di una teologia multiversale. 12. Un caso-studio 
di teologia multiversale.

Bibliografia
Appunti del docente, disponibili sul portale didattico della 

Facoltà: http://www.fterdocetnew.it. 

Avvertenze
Agli studenti che vi prenderanno parte è richiesta la disponibilità 

di cimentarsi con percorsi scientifici nuovi e non garantiti nei loro 
risultati. Sarà come entrare in un inedito laboratorio di teologia.

Tipo di corso: Lezioni frontali con esercitazioni; è previsto 
l’utilizzo di linguaggi e strumenti multimediali.

LT16b01 – Sacra Scrittura I: AT
Dalla Torah alla storia.

Un attraversamento del Pentateuco  
nella prospettiva del «messianico»

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Cova Gian Domenico

Obiettivo
Il corso si propone di mettere alla prova alcune letture della pri-

ma parte della Bibbia ebraica presenti sulla scena della Teologia bi-
blica e della teologia/filosofia politica contemporanea, nell’esegesi 
di luoghi scelti.

Programma
La scelta dei testi inizierà da Es 12 per toccare poi luoghi fre-

quentatissimi e luoghi apparentemente secondari, e anche luoghi 
eventualmente proposti dagli studenti e dalle studentesse.

Bibliografia
Assmann J., Mosè l’egizio, Adelphi, Milano 2000; Butler J., Strade 

che divergono. Ebraicità e critica del Sionismo, Raffaello Cortina, 
Milano 2013; Id., Non avrai altro dio. Il monoteismo e il linguaggio 
della violenza, Il Mulino, Bologna 2015; Collini P., Messianismo 
(Indice concettuale del medio giudaismo 3), Qiqajon-Bose, 
Magnano 2009; Esodo, Nuova versione, introduzione e commento 
di M. Priotto, Paoline, Milano 2014; Pines S., Le metamorfosi della 
libertà. Tra Atene e Gerusalemme, Neri Pozza, Vicenza 2015; Prato 
G., Identità e memoria nell’Israele antico. Storiografia e confronto 
culturale negli scritti biblici e giudaici, Paideia, Brescia 2010; 
Scholem G., Concetti fondamentali dell’ebraismo, Marietti, Milano 
1986; Walzer M., Esodo e rivoluzione, Feltrinelli, Milano 2004.

Bibliografia specifica sarà indicata volta per volta, anche in 
rapporto alle competenze linguistiche dei partecipanti.
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LT16b02 – Sacra Scrittura II
Pietro, Cornelio e l’apertura della missione 

 ai pagani (At 10,1–11,18)
 (4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Casadei Garofani Enrico

Obiettivo
Attraverso un’analisi prevalentemente narratologica, il corso in-

tende enucleare e approfondire la prospettiva lucana su una delle 
svolte più decisive nella storia del primo cristianesimo: l’annuncio 
del Vangelo ai pagani e la conseguente accoglienza, in seno alle co-
munità cristiane, dei neo-convertiti provenienti dal paganesimo.

Programma
Dopo una necessaria introduzione generale alla narratologia, 

si analizzerà approfonditamente la sezione narrativa di At 10,1–
11,18, per poi comprenderla anche alla luce dei successivi sviluppi 
nella trama del libro.

Bibliografia
Zappella L., Manuale di analisi narrativa biblica (Strumenti 65), 

Claudiana, Torino 2014; Marguerat D., Gli Atti degli Apostoli, Testi 
e commenti, EDB, Bologna 2011-2015, I-II.

Altri riferimenti saranno dati durante il corso.

LT16m01 – Teologia morale 
Verso la ricerca dell’unità tra Teologia dogmatica 

e Teologia morale
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

Obiettivo
Il corso si propone di ricercare qualche nozione che possa pre-

sentare in modo unitario il sapere teologico, in particolare recupe-
rare l’unità tra l’aspetto dogmatico e quello morale della teologia.

Contenuti
La teologia contemporanea, da un lato, sembra aver rinunciato 

a ricercare dei principi ordinatori del proprio sapere e, dall’altro, 
si rammarica della perdita di unitarietà del sapere teologico, come 
conseguenza sia della specializzazione delle discipline sia dell’am-
pliamento e del pluralismo delle conoscenze.

In questo contesto culturale si fa ancora più accentuata la sepa-
razione tra Teologia dogmatica e Teologia morale, che si è operata 
a partire dal 1600. Esaminando alcuni testi dei padri della Chiesa 
e alcuni testi di Tommaso d’Aquino tenteremo di proporre qualche 
categoria utile a presentare in modo unitario il sapere teologico.

Bibliografia
Lorizio G. – Muratore S., La frammentazione del sapere teolo-
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gico, San Paolo, Cinisello Balsamo 1988; Durand E., La périchorèse 
des personnes divines, du Cerf, Paris 2005; Carbone G.M., L’uomo 
immagine e somiglianza di Dio, ESD, Bologna 2004. Ulteriore bio-
grafia sarà fornita durante il corso.

CORSI PROPRI DELLA LICENZA IN TEOLOGIA 
DELL’EVANGELIZZAZIONE

TE16a05– Elementi sintetici per una  
Teologia dell’Evangelizzazione

Parola e libertà: la forza del Vangelo incontra l’umano
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Luppi Luciano

Obiettivo
Il corso si prefigge di mostrare il compito della Teologia dell’E-

vangelizzazione che, all’interno delle discipline teologiche, esprime 
l’esigenza della teologia di studiare l’evento della comunicazione 
della fede come incontro tra Parola e libertà nella storia sotto l’a-
zione dello Spirito. La TdE si caratterizza quindi come una Teologia 
fondamentale pratica, che potremmo chiamare Teologia della testi-
monianza cristiana, di cui individua e studia i nodi teologici fonda-
mentali in dialogo con le diverse aree disciplinari.

Programma
Si cercherà di far emergere i principali nodi teologici della comu-

nicazione della fede come testimonianza cristiana, con una parte 
introduttiva più teorica, in cui ripercorrere le principali acquisizioni 
presenti nella riflessione teologica e nel Magistero post-conciliare 
fino alla Evangelii gaudium (2013), e una parte più storico-teologi-
ca, in cui rivisitare singole vicende paradigmatiche di evangeliz-
zazione, in cui si coglie in atto la comunicazione della fede nella 
circolarità tra Parola, libertà e storia, capace di produrre sintesi e 
modelli nuovi.

Bibliografia
Tagliaferri M. (a cura di), Teologia dell’evangelizzazione. Fon-

damenti e modelli a confronto (Biblioteca di Teologia dell’Evangeliz-
zazione 9), EDB, Bologna 2014 (Atti del VII Convegno FTER su Te-
ologia dell’evangelizzazione. Paradigmi epistemologici a confronto 
dentro e fuori la «Scuola bolognese», 11-12 dicembre 2012); Bevans 
B. - Schroeder R.P., Teologia per la missione oggi. Costanti nel con-
testo (BTC 148), Queriniana, Brescia 2010; Maiolini R., «È possibile 
trasmettere la fede cristiana? La testimonianza come figura della 
trasmissibilità dell’esperienza cristiana alla luce della relazione tra 
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rivelazione, fede e Chiesa», in La trasmissione della fede (Quaderni 
Teologici del Seminario di Brescia), Morcelliana, Brescia 2007, 53-
88.

Indicazioni bibliografiche più specifiche per la seconda parte 
saranno indicate all’inizio del corso.

TE16b01 – Missione ed evangelizzazione nel NT
Forza nella debolezza.  

Temi di antropologia paolina in un orizzonte cristologico
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

Obiettivo
Il corso intende approfondire la comprensione di alcuni aspetti 

centrali dell’antropologia paolina, sottolineandone i nessi con la 
cristologia.

Programma
Il percorso comincia passando in rassegna il lessico fondamen-

tale dell’antropologia paolina (carne, corpo, mente, cuore, anima, 
spirito…). La categoria di «corpo» (sôma soggetto alla morte e de-
stinato alla trasformazione) occupa un posto centrale nella visione 
dell’Apostolo. La costitutiva dimensione relazionale della persona 
– intrinsecamente collegata alla sua corporeità – e il nesso uomo-
creazione – mediato dalla corporeità – saranno oggetto di specifica 
attenzione. Ci si concentrerà poi in modo particolare sull’aspetto 
della creaturalità e del limite, quale tratto costitutivo dell’essere 
umano, nel suo nesso con la teologia paolina della croce o, piutto-
sto, del crocifisso. La dimensione kenotica della cristologia paolina 
(Fil 2,6-11 et passim) riceverà pertanto un’attenzione particolare, 
come orizzonte per comprendere tratti essenziali dell’antropologia 
dell’Apostolo.

Bibliografia
Sichkaryk I., Corpo (SWMA) come punto focale nell’insegnamento 

paolino. Ricerca esegetica e teologica-biblica (Tesi Gregoriana – Serie 
Teologia 185), PUG, Roma 2011; Penna R. – Perego G. – Ravasi 
G. (a cura di), Temi teologici della Bibbia (I Dizionari San Paolo), 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2010; Marcheselli M., «Quando 
sono debole è allora che sono forte» (2Cor 12,10b), in Rivista di 
Teologia dell’Evangelizzazione 10(2006), 115-138; Colacrai A., 
Forza dei deboli e debolezza dei potenti. La coppia «debole:forte» 
nel Corpus Paulinum (Parola di Dio – Seconda serie 23), San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2003; Dunn J.D.G., The theology of Paul the 
Apostle, Eerdmans, Grand Rapids 1998 (traduzione italiana: La 
teologia dell’apostolo Paolo [ISBSupp 5], Paideia, Brescia 1999); 
Hawthorne G.F. – Martin R.P. – Reid D.G. (a cura di), Dictionary 
of Paul and His Letters, InterVarsity Press, Downers Grove 1993 
(traduzione italiana: Dizionario di Paolo e delle sue lettere, a cura 
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di R. Penna, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999); Fitzmyer J.A., 
«Pauline Theology», in Brown R.E. – Fitzmyer J.A. – Murphy R.E. 
(a cura di), The New Jerome Biblical Commentary, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs 1990, 1382-1416 (traduzione italiana: Nuovo 
grande commentario biblico, Queriniana, Brescia 2002).

Avvertenze
Il corso presuppone la lettura previa delle quattro «grandi 

Lettere»: Gal, Rm, 1–2Cor.

TE16m01 – Annuncio del Vangelo 
e problematiche morali

Il nuovo ordine globale alla luce del Magistero 
di papa Francesco

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Prodi Matteo

Obiettivo
Questo corso desidera studiare quale ordine potrà assumere 

il nostro mondo nei prossimi anni. Lo schema interpretativo sarà 
il Magistero di papa Francesco, in particolare l’enciclica Laudato 
si’. Molte sono le tensioni attualmente in atto: quelle legate alla 
geopolitica, alla pace, al ruolo delle religioni, al terrorismo, alla 
mancanza di lavoro, alla crisi dell’economia, alla crisi ambientale, 
alla mancanza di giustizia. E l’elenco potrebbe continuare. Come 
sarà il futuro dell’umanità? Le parole del papa possono tracciare 
una traiettoria?

Programma
Il corso vivrà di tre momenti: studio del Magistero del papa; 

studio dei fenomeni più importanti nel delineare l’ordine globale; 
approfondimenti su argomenti concordati col docente.

Bibliografia
Rampini F., L’età del caos. Viaggio nel grande disordine mondiale, 

Mondadori, Milano 2015; Abiterai la terra. Commento all’enciclica 
Laudato si’, AVE, Roma 2015; Curare la madre terra. Commento 
all’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, EMI, Bologna 2015; 
Morandini S., Laudato si’. Un’enciclica per la terra, Cittadella, Assisi 
2015; Sen A., L’idea di giustizia, Mondadori, Milano 2010; Dardot 
P. – Laval C., La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità 
neoliberista, DeriveApprodi, Roma 2013; Klein N., Una rivoluzione 
ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile, Rizzoli, Milano 
2015; Rifkin J., La terza rivoluzione industriale, Mondadori, Milano 
2011; Standing G., Precari. La nuova classe esplosiva, Il Mulino, 
Bologna 2012.
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TE16z02 – Seminario 
Missione e dialogo interreligioso

L’idea di rivelazione nelle tradizioni ebraica, cristiana 
e islamica

 (4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Cabri Pier Luigi

Programma
La rivelazione non è riducibile a un sapere tra gli altri. L’ogget-

tività della rivelazione non è la stessa di una cosa o di un insieme 
di dati ma si compie nel soggetto credente in relazione ad altre esi-
stenze. In questa prospettiva, la conversione è la sola traccia della 
rivelazione di Dio, traccia fragile perché l’altro – che mi è accanto 
– anche se ne riconosce il fatto, non necessariamente è condotto 
verso il mistero dello svelamento di Dio.

Il senso delle nostre esistenze in un mondo radicalmente aperto 
è legato alle nostre decisioni più personali. È la pluralità delle 
esistenze che va oggi osservata. Siamo testimoni dell’impegno 
dell’ebreo, del musulmano, del cristiano o di altri per una vita di 
senso, eventualmente all’interno di una tradizione, ma senza che 
questa possa imporsi in nome di un reale definitivamente svelato. La 
sola esigenza è, in effetti, quella del rispetto della scelta responsabile 
dell’altro, legge del rispetto che consegue dalla posizione stessa del 
senso della vita, essenzialmente plurale all’interno di un mondo 
aperto; legge che forma uno spazio comune e oggettivo per tutti 
gli uomini. L’insistenza sugli effetti reperibili del senso, tanto 
dell’esistenza individuale che del vivere comune degli uomini, 
corrisponde bene all’ideale di oggettività che si è progressivamente 
formato nel XX secolo nella nostra cultura europea.

Il Seminario intende presentare e indagare l’idea di rivelazione 
contenuta ed espressa nelle tre grandi religioni monoteiste, 
presentandone i contenuti, la forma e l’originalità che è conseguente 
al modo in cui esse si sono affacciate nella storia, caratterizzando la 
vita di popoli e di culture diversi.

Bibliografia
Theobald C., La rivelazione, EDB, Bologna 2006; Lévinas E., «La 

rivelazione nella tradizione ebraica», in L’aldilà del versetto. Letture 
e discorsi talmudici, Guida Editori, Napoli 1986, 213-235; Cabri 
P.L., Il caffè dell’oblio. Emmanuel Lévinas e la saggezza ebraica, EDB, 
Bologna 2016; Amir-Moezzi M.A., L’islam degli sciiti. Dalla saggezza 
mistica alla tentazione politica, EDB, Bologna 2016; Ende W. –
Steinbach U., L’islam oggi, EDB, Bologna 1991, 43-227.
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CORSI PROPRI DELLA LICENZA 

IN TEOLOGIA SISTEMATICA

TS16a07 – Teologia di Tommaso d’Aquino
Il male e la divina provvidenza in Tommaso d’Aquino

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carpin Attilio

Obiettivo
Illustrare il pensiero filosofico-teologico di Tommaso d’Aquino 

sul problema del male e il suo rapporto con Dio, per compendere il 
metodo e i contenuti della sua riflessione.

Programma
Il corso comprenderà due parti. Nella prima parte presenteremo 

il profilo dell’Aquinate: alcuni cenni biografici, la sua attività 
accademica, i suoi principali scritti. La seconda parte affronterà 
direttamente il tema: il rapporto Dio-mondo; le fonti del pensiero 
tommasiano (Pietro Lombardo e Pseudo-Dionigi l’Areopagita); 
la natura del male e il suo misterioso rapporto con la divina 
provvidenza.

Bibliografia
Carpin A., «Il mistero del male. Il male e la divina provvidenza in 

Tommaso d’Aquino», in Sacra Doctrina 3(2009), 9-269; Carpin A., 
Luce di sapienza. Il magistero di san Tommaso d’Aquino, Angelicum 
University Press, Roma 2014.

TS16a08 – Chiesa e cultura
La Chiesa e la nascita dei Diritti umani

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Compagnoni Francesco

Obiettivo
Attraverso un itinerario storico e sistematico, apprendere a 

seguire nella storia la nascita e l’evoluzione di una realtà giuridica 
e culturale come i diritti umani. In modo particolare in relazione al 
contributo cristiano.

Programma
Si inizia dalle Chartae libertatum medievali e si espongono 

le teorie, sempre medievali, della legge naturale. La svolta delle 
grandi scoperte geografiche iniziate nel XV secolo e i paralleli 
sviluppi teoretici dei diritti naturali. L’esperienza parlamentare 
inglese ci conduce alle teorie illuministiche. Il costituzionalismo 
dell’Ottocento e le lotte rivoluzionarie e liberali. Il secolo XX e le 
due guerre mondiali con la nascita della Società delle Nazioni e 
dell’ONU. La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 
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e i suoi sviluppi. Stato attuale dei sistemi di protezione dei diritti 
umani. I nuovi diritti individuali (civili) e il loro uso teoretico e 
politico. Le chiese cristiane, la loro posizione tradizionale e quella 
attuale. I diritti umani come criteri etici del vivere civile, politico ed 
economico nell’epoca della globalizzazione.

Bibliografia
Il corso disporrà di un website riservato agli studenti iscritti dove 

saranno disponibili indicazioni bibliografiche e link a siti rilevanti.

Avvertenze
La sera prima delle lezioni saranno messe in linea sul website 

del corso le slides usate nel giorno successivo durante la lezione. 
Sarà anche presente una pagina interattiva per domande e risposte.

TS16m01 – Morale delle virtù teologali e cardinali
Gli amori del cosmo

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Dermine François

Obiettivo
Il termine «amore» è da sempre tra i più usati e, ai nostri giorni, 

tra i più abusati, non di rado caricandosi di connotazioni ambigue e 
morbose. La confusione si trova pure facilitata dall’analogicità del 
termine che, nella storia del pensiero sia filosofico che teologico, 
è stato applicato a realtà diverse: inclinazioni, desideri, passioni, 
feeling, carità, ecc. Il pagano Aristotele, per esempio, non esitava a 
ricondurre il movimento del cosmo alla forza dell’amore. Fine del 
presente corso è quello di offrire qualche contributo di discerni-
mento e di chiarimento.

Programma
Qualsiasi discorso sull’amore implica il superamento del 

pensiero gnostico, teso a ridurre la realtà a un principio unico, per 
cui verranno indicate, nella prima parte, le varie caratteristiche e 
conseguenze delle gnosi. Poi si passerà a chiarire le nozioni di fine 
e di bene, senza i quali nulla si muove o si ricerca o si vuole. La parte 
essenziale del corso passerà in rassegna le varie forme di «amore», 
partendo appunto dal movimento degli astri anch’esso sottoposto 
alla legge della finalità, passando per le inclinazioni sensibili e 
passionali, e concludendo con l’amore naturale e soprannaturale 
possibile solo presso gli esseri dotati di un’anima immateriale.

Bibliografia
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, qq. 1-5 e qq. 26-29; 

II-II, qq. 23-46; Id., Quaestiones disputatae De Veritate, q. 22; Id., 
Quaestiones disputatae De Caritate; Fabris A., I paradossi dell’amore 
– fra grecità, ebraismo e cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2000; 
Giorello G., Lussuria, Il Mulino, Bologna 2010; Labate S., La 
sapienza dell’amore – in dialogo con Emmanuel Lévinas, Cittadella, 
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Assisi 2000; Philippe M.D., De l’amour, Mame, Paris 1993; Vallée 
Poussin L., La morale bouddhique, Dharma, Paris 2001; Samek 
Lodovici G., La felicità del bene – Una rilettura di Tommaso d’Aquino, 
Vita e Pensiero, Milano 2002; Thich Nhât Hahn, Insegnamenti 
sull’amore, Neri Pozza, Vicenza 1999; Wojtyla K., Metafisica della 
persona, a cura di G. Reale – T. Styczen, Bompiani, Milano 2003.

Avvertenze
Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei 

testi di san Tommaso.

TS16q01 – Grazia, vita cristiana e vita mistica
Dalla Chiesa dei santi ai santi della Chiesa:  

storia della santità nel cristianesimo occidentale 
dal culto dei martiri al pontificato di Benedetto XIV

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Festa Gianni

Obiettivo
Il corso intende presentare una trattazione sistematica della 

santità e del culto dei santi in Occidente dall’età apostolica alla 
riforma di papa Benedetto XIV (1740-1758), mettendo a fuoco la 
teologia ad essi sottesa e i prodotti culturali che essi hanno ispirato, 
e che nello stesso tempo li hanno propagandati e perpetuati.

Programma
1. Alle origini della santità e del culto dei santi (L’idea di santità 

nel Nuovo Testamento; i martiri; i confessori; culto dei santi e culto 
delle reliquie; l’agiografia tardoantica). 2. La strutturazione della 
cristianità occidentale: da Gregorio Magno alle riforme monastiche 
del XII secolo. 3. La santità e il culto dei santi nella civiltà urbana 
(XIII-XIV secolo). 4. L’età rinascimentale. 5. Il mondo della Riforma 
e della Controriforma.

Bibliografia
Gli orientamenti bibliografici (dizionari specifici, repertori, ri-

viste, opere di interesse metodologico e bibliografico, opere di in-
teresse generale, ecc.) verranno comunicati dal docente ad inizio 
corso.

TS16z01 – Seminario
Problematiche ecclesiologiche tra Oriente e Occidente: 

autori a confronto
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Mirri Luciana Maria

Obiettivo
Il corso di tipo seminariale intende condurre lo studente alla 

lettura di un Autore e di un’Opera su problematiche ecclesiologiche 
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nel confronto fra alcuni dei maggiori teologi cattolici e ortodossi del 
sec. XX e a proporre l’approfondimento di tematiche concernenti 
l’ecclesiologia di comunione in peculiari prospettive teologiche.

Programma
Una presentazione della docente affronterà il pensiero ecclesio-

logico di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, Yves Congar, Hans Urs 
von Balthasar, Sergej N. Bulgakov, Vladimir Lossky e Pavel A. Flo-
renskij nelle opere indicate, con rilevanza della teologia emergente 
sulla Chiesa nella dimensione soteriologica, missiologica ed esca-
tologica.

Bibliografia
Ratzinger J., Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche, 

Queriniana, Brescia 41992; Congar Y., Un popolo messianico, 
Queriniana, Brescia 1976 [1982]; Balthasar H.U. von, Lo Spirito 
della verità (TeoLogica 3), Jaca Book, Milano ²2010, Bulgakov 
S.N., La Sposa dell’Agnello, EDB, Bologna 1991 [2013]; Lossky 
V., La Teologia Mistica della Chiesa d’Oriente, Il Mulino, Bologna 
1967 [EDB 2013]; Florenskij P.A., Il concetto di Chiesa nella Sacra 
Scrittura, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008.

CORSI PROPRI DELLA LICENZA 
IN STORIA DELLA TEOLOGIA

ST16a01 – La Riforma e la teologia tridentina
Introduzione al pensiero teologico del XVI secolo 

tra Riforma e Controriforma
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Ferrario Fulvio
Obiettivo

Il corso intende fornire le conoscenze di base sul dibattito 
teologico del XVI secolo, lungo tre direttrici fondamentali: a) il 
contesto culturale (tarda scolastica e umanesimo); b) strutture 
della teologia dei Riformatori e del movimento anabattista; c) 
strutture della teologia tridentina.

Programma
Il programma che segue è strutturato in blocchi di due ore 

ciascuno.
a) La tarda scolastica: dibattito tra via antica e via moderna, in-

flusso del pensiero scolastico sulla teologia della Riforma.
b) L’Umanesimo: l’apporto della filologia e il legame dell’Uma-

nesimo, in particolare erasmiano, con la Riforma urbana in 
Svizzera e nella regione renana.

c) Lutero I: genesi di una teologia: le origini del pensiero di Lu-
tero.
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d) Lutero II: la dottrina della giustificazione: strutture della dot-

trina in Lutero; sviluppi nella storia protestante; rapporti con 
la dottrina della predestinazione.

e) Lutero III: la spiritualità luterana. Struttura del programma 
spirituale di Lutero; rapporto con la Tradizione monastica; 
temi e problemi della spiritualità protestante.

f) Zwingli I: la riforma umanistica urbana. Presentazione della 
Riforma zurighese, come esempio del fenomeno nelle città 
libere dell’impero.

g) Zwingli II: il dibattito sui sacramenti. La disputa sacramenta-
le tra Zwingli e Lutero, dalle origini al Colloquio di Marburgo 
(1529) e il suo significato per la teologia protestante.

h) L’Anabattismo. Storia e teologia di alcuni filoni del movimento 
anabattista; rapporto tra Anabattismo e Riforma.

i) Calvino: l’ecclesiologia. Esame della concezione calviniana 
della Chiesa (sulla base dell’Istituzione, libro IV) e del suo 
significato per il pensiero e la prassi delle Chiese riformate. 
Considerazioni sulla dottrina del ministero, in prospettiva 
ecumenica.

j) Il «calvinismo» come fenomeno spirituale. Presentazione del-
la discussione sul calvinismo, a partire dall’interpretazione di 
Max Weber; rapporto tra protestantesimo e società.

k) Trento I: i presupposti teologici. Breve presentazione di alcu-
ne correnti della teologia cattolico-romana del XVI secolo e 
della sua dialettica interna.

l) Trento II. La comprensione della grazia (giustificazione e sa-
cramenti). Esame dei relativi Decreti e Canoni, con particola-
re attenzione al tema del linguaggio teologico, in rapporto a 
quello dei riformatori.

Bibliografia
Bibliografia d’esame:

McGrath A.E., Il pensiero della Riforma, Claudiana, Torino 2000; 
Ferrario F. – Jourdan W., Per grazia soltanto, Claudiana, Torino 
2005.

Un testo a scelta tra:
Lutero M., Il Piccolo Catechismo – Il Grande Catechismo, Claudiana, 
Torino 1998; Lutero M., La cattività babilonese della chiesa, 
Claudiana, Torino 2006; Calvino G., Il vero modo della pacificazione 
cristiana e della riforma della chiesa, in Opere scelte, 1: Dispute con 
Roma, Claudiana, Torino 2004, 289-537.

Bibliografia di approfondimento: verrà fornita durante il corso.

Avvertenze
Tipo di esame: Le lezioni saranno essenzialmente improntate a 

modelli di didattica frontale.
Tipo di esame: Esame orale, in linea di massima centrato su due 

domande, la prima delle quali a scelta del candidato.
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ST16a03 – Teologia dell’epoca moderna 
fino all’Ottocento

Radici cristiane della modernità
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Gianotti Daniele

Obiettivo
Il corso si propone di rileggere alcuni momenti-chiave del 

«passaggio alla modernità», tra XVI e XVIII secolo, per mettere 
in luce il contributo che, a questo stesso passaggio, viene dato 
dal pensiero cristiano. Si potranno così apprezzare meglio alcuni 
aspetti del fenomeno «modernità» e del modo nuovo in cui si 
viene articolando in essa la peculiarità della fede cristiana, al fine 
di comprendere meglio anche l’attuale situazione della fede nel 
contesto della cosiddetta «post-modernità». La questione sarà 
esplorata soprattutto alla luce della ricerca nord-americana recente 
(in particolare L. Dupré e C. Taylor).

Programma
1. Questioni introduttive: contesto e metodo di ricerca.
2. Il «passaggio alla modernità» e le sue radici cristiane.
3. Illuminismo, fede cristiana e cultura moderna.
4. «Modernità cattolica»?
5. Conclusioni e prospettive per un cristianesimo nella post-

modernità.

Bibliografia
Buckley M.J., At the Origins of Modern Atheism, Yale University 

Press, New Haven 1987; Dupré L., Passage to Modernity. An Essay 
in the Hermeneutics of Nature and Culture, Yale University Press, 
New Haven-London 1993; Id., The Enlightenment and the Intel-
lectual Foundations of Modern Culture, Yale University Press, New 
Haven-London 2004; Id., Religion and the Rise of Modern Culture, 
University of Notre Dame Press, Notre Dame 2008; Gillespie M.A., 
The Theological Origins of Modernity, University of Chicago Press, 
Chicago 2009; Taylor C., L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009; Id., 
Dilemmas and Connections. Selected Essays, Belknap Press, Cam-
bridge-London 2011; Toulmin S., Cosmopolis, Rizzoli, Milano 1991.

ST16b01 – Storia delle teologie bibliche 
e del canone delle Scritture

La nascita della Bibbia cristiana
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Pieri Francesco

Obiettivo
Il corso si propone di andare alla ricerca delle motivazioni e delle 

dinamiche – ermeneutiche, comunitarie, missionarie – che furono 
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alla base della formazione del canone biblico nella Chiesa delle 
origini.

Programma
1) L’uso profetico, controversistico, testimoniale, dell’AT nelle 

tradizioni neotestamentarie. 2) Ricezione e fortuna della versione 
dei LXX. 3) Il canone delle Lettere paoline. 4) Il canone dei Vangeli. 
5) Il canone come atto ecclesiastico e luogo teologico.

Bibliografia
Norelli E., «Il canone biblico cristiano: formazione e problemi», 

in Alberigo G. – Ruggieri G. – Rusconi R. (a cura di), Il Cristianesimo. 
Grande Atlante, 3: Le dottrine, Paideia, Brescia 2006, 952-983; Paul 
A., La Bibbia e l’Occidente. Dalla biblioteca d’Alessandria alla cultura 
occidentale (Biblioteca di cultura religiosa 68), Paideia, Brescia 
2009.

Si terranno inoltre presenti: Metzger M., Il canone del Nuovo 
testamento. Origine, sviluppo e significato (Introduzione allo studio 
della Bibbia. Supplementi 3), Paideia, Brescia 1997 (ed. orig. Oxford 
1987); Fernández Marcos N., La Bibbia dei Settanta. Introduzione 
alle versioni greche della Bibbia (Introduzione allo studio della 
Bibbia, Supplementi 6), Paideia, Brescia 2000.

Avvertenze
Durante il corso saranno indicate alcune letture più brevi (arti-

coli o capitoli di libri) per l’approfondimento personale su singoli 
temi e la presentazione ai colleghi di studio.

Tipo di corso: lezioni frontali-interattive/con una parte (facolta-
tiva) di esercitazione seminariale.

Tipo di esame: la valutazione dell’esame finale, orale, terrà conto 
di eventuali integrazioni bibliografiche esposte dagli studenti du-
rante il corso.

ST16p01 – La teologia nei primi quattro secoli
La nascita del monachesimo nel IV secolo.  
Paradigmi teologico-monastici a confronto 

tra Occidente e Oriente
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Ruggiero Fabio

Obiettivo
Il monachesimo, che nasce sostanzialmente attorno alle figure 

di sant’Antonio e di san Pacomio, nelle due forme rispettivamente 
eremitica e cenobitica, a cavallo tra III e IV secolo in Egitto, si 
diffonde presto anche in Medio Oriente, in esperienze grecofone e 
latinofone. Anche in Europa, nel corso del IV secolo, troviamo, nel 
monachesimo martiniano, una vera e propria ripresa di modelli 
egiziani e orientali, coniugati tuttavia secondo paradigmi originali 
di tipo occidentale. Il corso intende analizzare, attraverso la lettura 
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seminariale di testi di vari autori antichi (in particolare Atanasio, 
Girolamo, Agostino e Sulpicio Severo) alcune linee interpretative 
storiche, teologiche, letterarie e agiografiche che consentono di 
meglio comprendere un fenomeno, il monachesimo nascente, tanto 
sfaccettato quanto a tratti problematico.

Programma
Lettura di testi scelti da: Atanasio da Alessandria, Vita di 

Antonio; Girolamo, Vita di Paolo primo eremita, Vita di Malco, Vita 
di Ilarione; Agostino, Confessioni, libro VIII; Sulpicio Severo, Vita 
di Martino, Lettere su Martino, Dialoghi, Cronaca.

Bibliografia
Verrà fornita a lezione dal docente, volta per volta, una bibliogra-

fia di approfondimento consigliata; per l’esame saranno proposti 
due testi: un saggio e un’opera antica in traduzione.

ST16z01 – Seminario 
Ecumenismo

La teologia del processo: questioni aperte 
e ipotesi interpretative

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Nardello Massimo
Obiettivo

Il corso si prefigge di indagare criticamente la teologia del pro-
cesso quale emerge soprattutto nel pensiero di J.B. Cobb, prestando 
particolare attenzione al suo modo di intendere il rapporto tra Dio 
e la creazione, al fine di coglierne i limiti e di svilupparne le poten-
zialità soprattutto in rapporto ad alcune questioni ecclesiologiche.

Programma
In primo luogo si presenteranno i fondamenti della filosofia del 

processo di A.N. Whitehead per poi studiarne la recezione in campo 
teologico da parte di J.B. Cobb. In secondo luogo si metteranno in 
risalto sia gli aspetti problematici della sua impostazione che le 
prospettive innovative che essa può aprire alla ricerca teologica 
se reinterpretata in una certa continuità con l’ontologia tomista. 
L’ultima parte del corso cercherà di sviluppare queste prospettive 
in rapporto al tema ecclesiologico dello sviluppo della Tradizione 
nella vita della Chiesa.

Bibliografia
Cobb J.B., A Christian Natural Theology. Based on the Thought of 

Alfred North Whitehead, Westminster John Knox Press, Louisville 
2007; Whitehead A.N., Process and Reality. An Assay in Cosmology. 
Corrected Edition, Free Press, New York 1985; Cobb J.B., The Process 
Perspective. Frequently Asked Questions about Process Theology, 
a cura di J.B. Slettom, Chalice Press, St. Louis 2003; Nardello 
M., «Divenire e trascendenza di Dio. Ipotesi teologiche a partire 
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dalla filosofia del processo di A.N. Whitehead», in Rivista di teolo-
gia dell’evangelizzazione 17(2013)34, 463-484; Nardello M., 
«L’indefettibilità della Chiesa dalla fede. Interpretazioni teologiche 
preconciliari e questioni aperte», in Rassegna di teologia, in corso 
di pubblicazione; Anelli A., Processualità e definitività. La teologia 
a confronto con Whitehead, Cittadella, Assisi 2004.
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DOTTORATO IN TEOLOGIA

Seminari per i Dottorandi

 1° Appuntamento 13 ottobre 2016
Seminario metodologico 1

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua progettazione»  
(Massimo Nardello)
La tesi e le sue derive, l’ermeneutica degli 
autori, il carattere creativo della ricerca, 
la stesura del testo della dissertazione, gli 
strumenti della ricerca

3 ore

ore 14.30-17.00 Pomeriggio di Introduzione al terzo ciclo 
per tutti gli iscritti al 1° anno di dottorato 
(compresi quelli che provengono da una 
Licenza FTER)

3 ore

 Extra 1: Convegno
 Ecclesia-Israel 3-4 novembre 2016 12 ore

«Parting of the Ways and/as 
Supersessionism: Second & Third 
Century»

 2° Appuntamento 10 novembre 2016

ore 9.30-13.00 Lectio magistralis di Riccardo Paltrinieri 
(dottorato in Teologia presso la PUL)

3 ore

 Extra 2: Prolusione
 inizio a.a. 16 novembre 2016 3 ore

ore 17.30-19.30

 3° Appuntamento
15 dicembre 2016
Seminario metodologico 2

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua costruzione»
(Federico Badiali)
Ricostruzione del contesto culturale 
e scientifico del tema studiato; fonti 
primarie, fonti e commenti dell’autore; 
bibliografia secondaria; schedatura e note

3 ore

Extra 3: Giovedì 
dopo le Ceneri 2 marzo 2017

ore 9.30-13.00 «Annunciare la Pasqua nella città» 3 ore

 4° Appuntamento Convegno FTER organizzato dal DTS
7-8 marzo 2017

3 mezze giornate «Il Vangelo della Famiglia – La famiglia 
in prospettiva teologica»

12 ore
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 5° Appuntamento 11 maggio 2017
Seminario metodologico 3

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua scrittura»
(Paolo Boschini)
L’atto della scrittura teologica: stesura di 
un articolo scientifico e della tesi

3 ore

ore 14.30-17.00 Assemblea di presentazione dei progetti 
(partecipazione obbligatoria per tutti)

3 ore

 Extra 4: 
 Aggiornamento
 Teologico Presbiteri

7-8 giugno 2017

Due giorni interi «La gioia d’amare. Chiavi di lettura di 
Amoris laetitia»

16 ore

TOTALE 64 ore

Per ogni ulteriore dettaglio sul percorso di Dottorato, si rimanda 
al fascicolo «Testi normativi FTER».

Si riportano qui di seguito le principali informazioni relative al 
curriculum degli studi.

Appuntamenti e valutazioni richiesti per il  
I ANNO di Dottorato

Gli studenti del 1° anno sono obbligatoriamente tenuti a prendere 
parte a cinque appuntamenti annuali: tre seminari metodologici; 
la Lectio magistralis di un docente/studioso esterno alla FTER; il 
Convegno annuale di Facoltà.

Obbligatoria è anche una prima partecipazione (passiva) all’As-
semblea di presentazione dei progetti.

I tre seminari metodologici esigono ciascuno la produzione di un 
breve elaborato scritto. I seminari metodologici con relativo paper 
non possono essere sostituiti da nient’altro. Lo studente che non 
riuscisse a seguirli nel corso del 1° anno lo dovrà fare in seguito. Il 
docente relatore lascia in consegna agli studenti un’esercitazione 
da svolgere nella settimana successiva e da far pervenire alla 
segreteria tramite email in formato pdf. Si tratta di scrivere una 
traccia o un esercizio della lunghezza di non più di due cartelle 
(3.000 battute ca). Il testo sarà corretto entro 15 giorni e il voto 
trasmesso dal docente direttamente alla segreteria.

Nel caso che uno studente non possa partecipare – in tutto o in 
parte – al Convegno annuale di Facoltà e/o alla Lectio magistralis, 
potrà recuperare crediti partecipando alle iniziative FTER 
extracurricolari, quali ad esempio: la prolusione d’inizio dell’anno 
accademico, la mattinata del Giovedì dopo le Ceneri; l’Aggiornamento 
Teologico Presbiteri; eventuali altri atti accademici.

Tutti gli iscritti al 1° anno di dottorato, anche quelli che 
provengono da una Licenza FTER, sono tenuti a prendere parte a un 



195

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

pomeriggio di Introduzione al ciclo di Dottorato a inizio dell’anno 
accademico.

Appuntamenti e valutazioni richiesti per il  
II ANNO di Dottorato

Il 2° anno del ciclo per il dottorato comincia quando il Consiglio 
dei Professori approva il progetto dello studente e designa i due 
accompagnatori. Da quel momento si contano due semestri, con 
tolleranza di un terzo.

Nel corso del 2° anno si prevedono soltanto due convocazioni: per 
il Convegno annuale di Facoltà e per l’Assemblea di presentazione 
dei progetti. Nel contesto di tale Assemblea il candidato, avendo 
ormai ricevuto l’approvazione (o definitiva da parte del Consiglio 
dei Professori o provvisoria da parte del 1° relatore) del suo 
progetto di tesi, lo sottopone al vaglio degli altri dottorandi e dei 
professori presenti, ricevendo le loro osservazioni e cercando di 
rispondere alle domande e alle obiezioni eventualmente sollevate.

Il 2° anno è composto da una serie di esperimenti soggetti a 
valutazione:

a) la presentazione del progetto in Assemblea, di cui qui sopra 
(la presentazione viene valutata dal Coordinatore del ciclo per 
il dottorato e dal Vice-coordinatore, che guidano l’Assemblea 
stessa);

b) tre recensioni di libri pubblicati negli ultimi due anni, 
assegnate dal 1° relatore (le recensioni vengono valutate dal 
1° relatore e dai due docenti accompagnatori);

c) due ore almeno di didattica (possibilmente all’interno del 
corso di Licenza tenuto dal 1° relatore o di un altro corso 
indicato dal 1° relatore: la didattica viene valutata dal docente 
titolare del corso);

d) la produzione di un articolo scientifico di 60.000 caratteri 
max. (l’articolo viene valutato dal 1° relatore e dai due docenti 
accompagnatori).

Modalità di valutazione degli esperimenti
I papers relativi ai tre seminari metodologici (esperimento del 

1° anno), le tre recensioni e l’articolo scientifico, nonché le ore di 
didattica e la presentazione del progetto in Assemblea (esperimenti 
del 2° anno), consentono agli iscritti al terzo ciclo di maturare 
i crediti formativi richiesti. Essi sono stati fissati come segue dal 
Consiglio di Facoltà del 17 maggio 2016:

a) 2 ECTS per i tre papers dei seminari metodologici;
b) 1 ECTS per la presentazione del progetto in Assemblea;
c) 2 ECTS per le tre recensioni;
d) 1 ECTS per le ore di didattica;
e) 4 ECTS per l’articolo scientifico.
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I tre papers metodologici hanno un solo voto finale risultante 

dalla media dei tre; lo stesso le tre recensioni.
La media ponderata (i cui coefficienti sono gli ECTS) dei voti ot-

tenuti in queste prove vale il 10% del voto finale della dissertazione 
dottorale.

CORSI CURRICOLARI 
NON ACCADEMICI 

E ATTIVITÀ
EXTRA-CURRICOLARI 



CORSI CURRICOLARI 
NON ACCADEMICI 

E ATTIVITÀ
EXTRA-CURRICOLARI 
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CORSI CURRICOLARI  
NON ACCADEMICI 

E ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

Per rendere accessibile il sapere teologico e biblico anche a 
coloro che non hanno la possibilità di partecipare ai cicli curricolari, 
la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna organizza corsi aperti a 
tutti.

Essi rispondono a differenti esigenze:
1. avviare alla conoscenza della sacra Scrittura e della Teologia, 

per meglio sostenere e motivare l’impegno pastorale dei laici 
nella Chiesa e l’esercizio dei ministeri istituiti e di quelli di 
fatto. A questa esigenza risponde la Scuola diocesana di 
Formazione Teologica (SFT);

2. offrire a tutti i cristiani una formazione permanente in alcuni 
settori nevralgici della vita ecclesiale quali, ad esempio, il 
discernimento e l’accompagnamento spirituale, specialmente 
in prospettiva educativa e vocazionale (Laboratorio di 
Spiritualità);

3. dotare i presbiteri impegnati nella pastorale di quegli stru-
menti fondamentali che permettono di valutare i cambiamen-
ti epocali in cui siamo immersi e di orientare i credenti ad 
assumere dalla fede cristiana i criteri per un autentico discer-
nimento della realtà. I corsi residenziali dell’Aggiornamento 
Teologico Presbiteri (ATP) costituiscono un’importante oc-
casione di approfondimento e favoriscono un fecondo scam-
bio di esperienze pastorali;

4. dare le basi teologiche ed etiche necessarie per affrontare lo 
studio del Diritto canonico presso una Facoltà giuridica ec-
clesiastica. Il Biennio propedeutico per l’iscrizione alle 
Facoltà di Diritto canonico si rivolge agli avvocati che inten-
dono qualificare la propria professionalità anche attraverso 
l’esercizio dell’attività forense all’interno dei Tribunali eccle-
siastici.
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PROGETTI E INIZIATIVE 
EXTRA-CURRICOLARI

A cura del 
DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE

1. LABORATORIO DI SPIRITUALITÀ (LSP)

Arte dell’ascolto 
nell’accompagnamento spirituale e vocazionale

coordinatore prof. Luciano Luppi

11 OTTOBRE – 15 NOVEMBRE 2016

il martedì dalle 9.30 alle 12.50

martedì 11 ottobre 2016
Alessandra AUGELLI
In lungo e in largo: ascoltare creativamente la vita

martedì 18 ottobre 2016
Luciano MANICARDI
«Un cuore capace di ascolto» (1Re 3,9). L’ascolto come cuore 
della conversione, della maturazione umana e della testimonianza

martedì 25 ottobre 2016
Luca BALUGANI
L’ascolto nel colloquio di accompagnamento tra empatia 
e interferenze

martedì 8 novembre 2016
Stefano TOSCHI
«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 33,7a). 
Il grido dei poveri come appello di Dio

martedì 15 novembre 2016*
Luca GARBINETTO
L’ascolto delle coppie ferite. Possibili itinerari

*Nel pomeriggio: 
Laboratorio con accompagnatori di coppie «irregolari»
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2. AGGIORNAMENTO TEOLOGICO PRESBITERI (ATP)
«La gioia d’amare».

Chiavi di lettura di Amoris laetitia

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2017

Uno sguardo contemplativo

Ore 10.00
«È sano prestare attenzione 
alla realtà concreta» (n. 31).
Il matrimonio e la famiglia nel 
contesto attuale
(un sociologo)

Ore 11.30
«La Bibbia è popolata da 
famiglie» (n. 8).
Prospettive bibliche di Amoris 
laetitia
(un biblista)

L’intelligenza della fede

Ore 14.30
«Solo fissando lo sguardo su 
Cristo si conosce fino in fondo 
la verità sui rapporti umani» 
(n. 77).
Continuità e sviluppo nel 
Magistero su matrimonio e 
famiglia
(un sistematico)

Ore 16.00
«Accompagnare ciascuna e 
tutte le famiglie» (n. 200).
Prospettive pastorali di Amoris 
laetitia
(un pastoralista)

VENERDÌ 8 GIUGNO 2017

La progettazione

Ore 10.00
«Raccogliere alcune delle
sfide pastorali» (n. 199). 
La preparazione al 
sacramento delle nozze e 
l’accompagnamento degli sposi
(2 esperienze)

Ore 11.30
L’educazione dei figli e 
l’accompagnamento nella crisi
(2 esperienze)

Il discernimento

Ore 14.30
«Sappiamo che non esistono 
“semplici ricette”» (n. 298).
Il discernimento in vista di 
una più piena partecipazione 
alla vita della Chiesa nelle 
situazioni dette irregolari
(un moralista)

Ore 16.00
«Rendere più accessibili 
ed agili le procedure per il 
riconoscimento dei casi di 
nullità» (n. 244).
La disciplina di Mitis Iudex
(un giurista)
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3. GIOVEDÌ DOPO LE CENERI
2 MARZO 2017
9.30-12.30

«Annunciare la Pasqua nella città»

4. ANNO PASTORALE
L’insieme costituito dal Laboratorio di Spiritualità (ottobre/

novembre 2016), dal Giovedì dopo le Ceneri (2 marzo 2017), 
dall’ATP (7-8 giugno 2017) e da alcuni corsi LTE, costituisce una 
proposta organica di «Anno pastorale» rivolta a preti con più di 10 
anni di ordinazione, parroci di nuova nomina, religiosi/e.

A cura del 
DIPARTIMENTO DI STORIA DELLA TEOLOGIA

1. «CONVEGNO PARTING OF THE WAYS»
3-4 NOVEMBRE 2016
In collaborazione con il Dipartimento di Filologia classica 

dell’Alma Mater, con la Facoltà di Teologia dell’Università di Ginevra 
e con la Fondazione Lombardini di Reggio Emilia. Il Convegno si 
propone come un momento di riflessione e di studio sul II secolo 
come momento decisivo dell’«allontanamento delle vie» di 
ebraismo e cristianesimo, cruciale per l’elaborazione della teologia 
della sostituzione. A tale Convegno, già preparato con una giornata 
di studio tenutasi nell’autunno 2015, interverranno i proff. Boyarin 
e Norelli.

Per ogni ulteriore dettaglio sulle attività, consultare il sito 
www.fter.it a partire dal mese di settembre.
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SCUOLA 
DI FORMAZIONE TEOLOGICA

Patrocinata dalla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, la 
Scuola diocesana di Formazione Teologica svolge un servizio per 
la Chiesa di Bologna. Attraverso un percorso organico, anche se 
non di tipo accademico, essa offre una formazione teologica di 
base a quanti desiderano approfondire i contenuti della fede, anche 
per irrobustire e qualificare il proprio servizio ecclesiale come 
catechisti, educatori, operatori pastorali. Per tale ragione, essa 
costituisce parte del cammino formativo dei candidati ai ministeri 
istituiti.

Le lezioni si tengono il lunedì e venerdì sera.
Il lunedì vede in contemporanea il Corso Base e il nuovo Triennio 

di morale e sistematica; il venerdì sera ha mantenuto i corsi di 
Scrittura e i seminari, che variano di anno in anno.

I quattro insegnamenti del Corso Base sono offerti annualmente, 
mentre le altre materie vengono offerte seguendo una ciclicità 
triennale.

CORSO BASE
«Interrogarsi sulla fede. Quattro percorsi di Bibbia e teologia»

Il Corso Base costituisce un invito alla teologia. Esso si rivolge a 
tutti i credenti adulti, che non possono esimersi dal pensare la fede, 
ma guarda anche a tutti coloro che sono interessati dalla dimensio-
ne religiosa dell’esistenza e si fanno domande sul senso della vita.

I quattro moduli del lunedì hanno ciascuno una propria fisio-
nomia e compiutezza: possono essere fruiti singolarmente, ma nel 
loro insieme delineano un approccio organico incentrato sui prin-
cipali assi dell’evangelizzazione (il suo fondamento cristologico; il 
contesto pluralistico al cui interno oggi viviamo; la dimensione ec-
clesiologica dell’annuncio e della testimonianza).

I titoli dei quattro moduli:
1. La libertà donata: la Parola
2. La libertà accolta: la Fede accolta alla luce del Vaticano II
3. La libertà celebrata: il corpo e i sacramenti
4. La libertà vissuta: la Chiesa, nella storia e nel mondo

Ciascuno dei quattro moduli si compone di 11 incontri (il 
lunedì, dalle 19.00 alle 22.40), tenuti da due o tre relatori diversi, 
con la presenza costante di un docente coordinatore. Anche le 
singole lezioni hanno un profilo in sé compiuto.
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IL TRIENNIO DELLA SFT

Oltre ai quattro moduli dell’Anno Base, giunto alla sua terza 
edizione, e ai tradizionali corsi di Scrittura, la nostra Scuola di For-
mazione Teologica, proseguendo il percorso inaugurato lo scorso 
anno, dedicato al tema della fede, si accinge quest’anno a proporre 
ai suoi studenti, iscritti al triennio, sei moduli per riflettere in ma-
niera interdisciplinare sulla virtù della speranza, quella «bambina 
irriducibile» – come la definisce icasticamente Charles Péguy –, che 
vede e ama quello che sarà. Le domande cui cercheremo di rispon-
dere, di lunedì in lunedì, per tre trimestri, sono svariate. Qual è il 
fondamento della speranza cristiana (cristologia)? Come la Chiesa 
vive il suo rapporto con la storia (ecclesiologia)? Come impegnarsi 
da cristiani nella costruzione di un mondo nuovo (morale sociale)? 
Come la Chiesa celebra la propria speranza (liturgia)? La ragione 
umana può cogliere un senso e un fine all’interno della storia (filo-
sofia)? Quale compimento attende il credente per la propria vita e 
per il mondo intero (escatologia)? Nei Seminari del venerdì ci lasce-
remo sollecitare da alcune questioni di attualità, in particolare dalle 
due esortazioni apostoliche di papa Francesco, Evangelii gaudium e 
Amoris laetitia, e dalla celebrazione del Congresso eucaristico dio-
cesano, che sarà dedicato al rapporto tra Eucaristia e città e a cui 
vogliamo collegarci mediante la lettura di alcuni testi dei padri del-
la Chiesa relativi a questo tema. Proseguiremo, infine, la riflessione 
storica, avviata ormai da alcuni anni, concentrandoci sulla Chiesa 
nel dopoguerra, con una particolare attenzione alla dimensione lo-
cale del problema.
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SEDI DECENTRATE

Una scelta più ridotta di corsi è attivata ogni anno in alcuni 
vicariati dell’arcidiocesi per agevolare la frequenza anche di coloro 
che abitano lontano dalla città.

VICARIATO DI BUDRIO
Parrocchia di Pieve di Budrio

IV modulo del
Corso Base

novembre 2016 - 
gennaio 2017

Giorno di lezione: martedì
Orario: 20.30-22.10

VICARIATO CENTO
Oratorio di S. Biagio

II modulo del 
Corso Base

gennaio - marzo 2017
Giorno di lezione: giovedì

Orario: 21.00-22.45

UNITÀ PASTORALE
DI CASTEL MAGGIORE

Parrocchia di Bondanello
III modulo del 
 Corso Base

settembre - dicembre 2016
Giorno di lezione: mercoledì

Orario: 21.00-22.45

VICARIATO 
DELL’ALTA VALLE

DEL RENO
Percorso di formazione

sul tema
«Tentazioni degli operatori 

pastorali (EG 76-109)»
ottobre e novembre 2016

presso 3 sedi in contemporanea: 
Porretta, Vergato e Tolè
Giorno di lezione: venerdì

Orario: 20.30-22.30

VICARIATO DI 
PERSICETO-CASTELFRANCO

Parrocchia di  
Castelfranco Emilia

I modulo del Corso Base
gennaio - marzo 2017

Giorno di lezione: martedì
Orario: 21.00-22.30

VICARIATI DI BAZZANO
E BOLOGNA-OVEST

Parrocchia di Ponte Ronca
Percorsi teologici

Riflessione sul Magistero 
di papa Francesco

Giorno di lezione: giovedì
Orario: 20.30-22.30
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BIENNIO TEOLOGICO 
PROPEDEUTICO 

PER L’ISCRIZIONE ALLE FACOLTÀ DI 
DIRITTO CANONICO

Grazie alla convenzione stipulata tra la Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna e la Facoltà di Diritto canonico San Pio X di 
Venezia (Marcianum), dopo il Biennio propedeutico è possibile 
proseguire gli studi a Venezia per il conseguimento della Licenza in 
Diritto canonico, usufruendo di particolari agevolazioni:

– riconoscimento dei corsi già frequentati durante il ciclo di 
studi per la laurea in Giurisprudenza presso l’Università sta-
tale (ad es.: Diritto romano; Sistemi giuridici civili; Filosofia 
del diritto; Chiesa e comunità politica);

– frequenza (obbligatoria) in un unico giorno della settimana 
(il giovedì per 3 anni) – presso la sede di Venezia – di 13 corsi;

– frequenza (obbligatoria) a Bologna presso la sede FTER di 
p.le Bacchelli di alcuni corsi erogati dai cicli di Baccalaureato 
e Scienze Religiose.

1. Iter complessivo degli studi per il conseguimento dei 
titoli accademici in Diritto canonico

1.1. Biennio teologico propedeutico per l’iscrizione alle Facoltà 
di Diritto canonico

 Vi si accede con la Laurea specialistica in Scienze giuridi-
che o con la Laurea in Giurisprudenza (v.o.); 

 sede: Bologna
 durata: 2 anni

1.2. Secondo ciclo (Licenza)
 Vi si accede con il Biennio propedeutico;
 sede: Venezia (corsi intensivi anche a Bologna)
 durata: 3 anni

1.3. Terzo ciclo (Dottorato in Diritto canonico)
 Vi si accede con la Licenza in Diritto canonico;
 sede: Venezia
 durata: 2 anni
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2. Piano di studi del Biennio teologico propedeutico

Il percorso propedeutico mira all’acquisizione degli elementi 
essenziali della Teologia, per un migliore esercizio della professione 
forense nell’ambito dei Tribunali ecclesiastici.

La Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna offre la possibilità di 
mutuare i crediti formativi necessari (48 ects) dall’Offerta formativa 
dei cicli di Teologia e di Scienze Religiose.

Il Piano di studi è personalizzato.
Le lezioni, frontali, sono a frequenza obbligatoria (frequenza 

minima per l’ammissione all’esame: 2/3 delle lezioni).
Per agevolare i corsisti, le lezioni si tengono prevalentemente in 

orario pomeridiano-serale il lunedì, il martedì e il venerdì.

INSEGNAMENTO ORE ECTS CRED.
ECCL.

Introduzione alla s. Scrittura 24 3 2
Teologia fondamentale 24 3 2
Introduzione al mistero cristiano 24 3 2
Ecclesiologia 24 3 2
Morale speciale 24 3 2
Teologia sacramentaria 24 3 2
Morale fondamentale 24 3 2
Antropologia filosofica 24 3 2
Teologia dogmatica: Cristologia 24 3 2
Introduzione al NT: Scritti giovannei 24 3 2
Teologia dogmatica: Antropologia 24 3 2
Sacramentaria II 24 3 2
Introduzione al Diritto canonico 24 3 2
Teologia del matrimonio 24 3 2
Morale sessuale e matrimoniale 24 3 2
Latino 24 3 2





CALENDARIO
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LEGENDA

ATP = Aggiornamento Teologico presbiteri
   BQ = Baccalaureato quinquennale
   BT = Baccalaureato triennale
   LS = Laboratorio di Spiritualità
   TE = Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione
   ST = Licenza in Storia della Teologia
   TS = Licenza in Teologia Sistematica
   DT = Dottorato in Teologia
   *** = Giornate caratterizzate da impegni istituzionali

PROLUSIONE DI INIZIO ANNO ACCADEMICO

16 novembre 2016

DURATA DEI SEMESTRI

1° semestre BQ = 26.09.2016 / 17.01.2017
2° semestre BQ = 13.02.2017 / 31.05.2017

1° semestre BT = 26.09.2016 / 13.01.2017
2° semestre BT = 13.02.2017 / 31.05.2017

1° semestre LT = 11.10.2016 / 18.01.2017
2° semestre LT = 14.02.2017 / 31.05.2017

N.B. ulteriori specificazioni riguardanti i giorni di lezione di alcu-
ni Laboratori e Seminari si trovano indicati nell’Orario accademico.
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AGOSTO 2016

22 lu
23 ma
24 me
25 gi
26 ve
27 sa
28 do XXII del T.O.
29 lu Inizio iscrizioni all’a.a. 2016-2017
30 ma
31 me

SETTEMBRE 2016

1 gi
2 ve
3 sa
4 do XXIII del T.O.
5 lu
6 ma
7 me
8 gi
9 ve

10 sa
11 do XXIV del T.O.
12 lu TEST DI LINGUA (ore 14.30)

Inizio esami sessione autunnale
13 ma
14 me
15 gi
16 ve  
17 sa
18 do XXV del T.O.
19 lu
20 ma *** Consiglio di Facoltà (ore 15.30)
21 me ESAMI DI GRADO
22 gi
23 ve TEST DI LINGUA ITALIANA

(ore 14.30)
24 sa
25 do XXVI del T.O.
26 lu 1a settimana di lezione BQ/BT
27 ma 1a settimana di lezione BQ/BT
28 me

***
1a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio Istituto ISSR (ore 17.00)
29 gi 1a settimana di lezione BT
30 ve 1a settimana di lezione BQ/BT
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OTTOBRE 2016

1 sa 1a settimana di lezione BQ
Fine esami sessione autunnale

2 do XXVII del T.O.
3 lu Vacanza: ponte
4 ma Solennità di San Petronio
5 me

***

2a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA ITALIANA

(ore 14.30)
Consiglio di presidenza (ore 14.30)

6 gi 2a settimana di lezione BT
7 ve 2a settimana di lezione BQ/BT
8 sa 2a settimana di lezione BQ

Fine iscrizioni all’a.a. 2016-2017
9 do XXVIII del T.O.

10 lu 2a settimana di lezione BQ/BT
Assemblea elettiva degli studenti.

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
11 ma

***

2a settimana di lezione BQ/BT 
1a settimana di lezione TE/ST/TS

LS 1° incontro
Consiglio dei professori (ore 14.30)

12 me 3a settimana di lezione BQ/BT 
1a settimana di lezione TE/ST/TS

13 gi 3a settimana di lezione BT
DOTTORATO (1° Appuntamento)

14 ve 3a settimana di lezione BQ/BT
15 sa 3a settimana di lezione BQ
16 do XXIX del T.O.
17 lu 3a settimana di lezione BQ/BT
18 ma 3a settimana di lezione BQ/BT 

2a settimana di lezione TE/ST/TS
LS 2° incontro

19 me

***

4a settimana di lezione BQ/BT 
2a settimana di lezione TE/ST/TS

Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)
20 gi 4a settimana di lezione BT
21 ve 4a settimana di lezione BQ/BT
22 sa 4a settimana di lezione BQ
23 do XXX del T.O.
24 lu

***
4a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Redazione Rte 
(ore 15.00)

25 ma 4a settimana di lezione BQ/BT 
3a settimana di lezione TE/ST/TS

LS 3° incontro
ESAMI DI GRADO

26 me 5a settimana di lezione BQ/BT 
3a settimana di lezione TE/ST/TS

27 gi 5a settimana di lezione BT
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28 ve 5a settimana di lezione BQ/BT
29 sa 5a settimana di lezione BQ
30 do XXXI del T.O.
31 lu Vacanza: ponte
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NOVEMBRE 2016

1 ma Solennità di Tutti i Santi
2 me Commemorazione dei fedeli defunti
3 gi

***
6a settimana di lezione BT

Convegno «Parting of the Ways»
DOTTORATO (EXTRA)

4 ve

***

6a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

Convegno «Parting of the Ways»
DOTTORATO (EXTRA)

5 sa 6a settimana di lezione BQ
6 do XXXII del T.O.
7 lu Esercizi 

spirituali 
seminaristi – 
no lezione BQ

5a settimana di lezione BT

8 ma

***

5a settimana di lezione BT 
4a settimana di lezione TE/ST/TS

LS 4° incontro
Consiglio di presidenza (ore 14.30)

9 me 6a settimana di lezione BT 
3a settimana di lezione TE/ST/TS

10 gi 7a settimana di lezione BT
DOTTORATO (2° Appuntamento)

11 ve
12 sa
13 do XXXIII del T.O.
14 lu 5a settimana di lezione BQ

6a settimana di lezione BT
15 ma 5a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

6a settimana di lezione BT
LS 5° incontro

16 me

***

6a settimana di lezione BQ
7a settimana di lezione BT 

5a settimana di lezione TE/ST/TS
Prolusione inizio a.a. ore 17.00

(La partecipazione alla Prolusione accredita ore 
in caso di necessità)

Consiglio di Facoltà (ore 14.30)
17 gi 8a settimana di lezione BT
18 ve 7a settimana di lezione BQ/BT
19 sa 7a settimana di lezione BQ
20 do Cristo Re
21 lu 6a settimana di lezione BQ

7a settimana di lezione BT
22 ma 6a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

7a settimana di lezione BT
23 me 7a settimana di lezione BQ

8a settimana di lezione BT 
6a settimana di lezione TE/ST/TS

24 gi 9a settimana di lezione BT
25 ve 8a settimana di lezione BQ/BT
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26 sa 8a settimana di lezione BQ
27 do I di Avvento
28 lu 7a settimana di lezione BQ

8a settimana di lezione BT
29 ma 7a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

8a settimana di lezione BT
30 me 8a settimana di lezione BQ

9a settimana di lezione BT 
7a settimana di lezione TE/ST/TS
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DICEMBRE 2016

1 gi 10a settimana di lezione BT
2 ve 9a settimana di lezione BQ/BT
3 sa 9a settimana di lezione BQ
4 do II di Avvento
5 lu 8a settimana di lezione BQ

9a settimana di lezione BT
6 ma 8a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

9a settimana di lezione BT
7 me 9a settimana di lezione BQ

10a settimana di lezione BT 
8a settimana di lezione TE/ST/TS

8 gi Immacolata Concezione
9 ve 10a settimana di lezione BQ/BT

10 sa 10a settimana di lezione BQ
11 do III di Avvento
12 lu

***

9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT
Consiglio di Redazione Rte

(ore 15.00)
13 ma

***

9a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS
10a settimana di lezione BT

Consiglio dei professori (ore 14.30)
14 me 10a settimana di lezione BQ

11a settimana di lezione BT 
9a settimana di lezione TE/ST/TS

ESAMI DI GRADO
15 gi 11a settimana di lezione BT

DOTTORATO (3° Appuntamento)
16 ve 11a settimana di lezione BQ/BT
17 sa 11a settimana di lezione BQ
18 do IV di Avvento
19 lu 10a settimana di lezione BQ

11a settimana di lezione BT
20 ma 10a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

11a settimana di lezione BT
21 me 11a settimana di lezione BQ

10a settimana di lezione TE/ST/TS
22 gi Inizio vacanze di Natale
23 ve
24 sa
25 do Natale del Signore
26 lu Santo Stefano
27 ma S. Famiglia
28 me
29 gi
30 ve
31 sa
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GENNAIO 2017

1 do Maria SS. Madre di Dio
2 lu
3 ma
4 me
5 gi
6 ve Epifania del Signore
7 sa
8 do Battesimo del Signore
9 lu Ripresa delle lezioni

11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT

10 ma 11a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS
12a settimana di lezione BT

11 me 12a settimana di lezione BQ/BT
11a settimana di lezione TE/ST/TS

12 gi 12a settimana di lezione BT
13 ve 12a settimana di lezione BQ/BT
14 sa 12a settimana di lezione BQ
15 do II del T.O.
16 lu 12a settimana di lezione BQ
17 ma 12a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
18 me 12a settimana di lezione TE/ST/TS
19 gi Inizio esami sessione invernale
20 ve
21 sa
22 do III del T.O.
23 lu
24 ma
25 me *** Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)
26 gi
27 ve Festa di s. Tommaso 

(s. Messa ore 18.30 c/o s. Domenico)
28 sa
29 do IV del T.O.
30 lu Inizio iscrizioni al II semestre dell’a.a.
31 ma
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FEBBRAIO 2017

1 me TEST DI LINGUA ITALIANA 
(ore 14.30)

2 gi
3 ve
4 sa
5 do V del T.O.
6 lu
7 ma
8 me
9 gi

10 ve
11 sa Fine esami sessione invernale
12 do VI del T.O.
13 lu

***

Ripresa delle lezioni
1a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Facoltà (ore 14.30)
14 ma 1a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
15 me 1a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

gi 1a settimana di lezione BT
ve 1a settimana di lezione BQ/BT
sa 1a settimana di lezione BQ

19 do VII del T.O.
20 lu 2a settimana di lezione BQ/BT

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
21 ma 2a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS 

ESAMI DI GRADO
22 me 2a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
23 gi 2a settimana di lezione BT
24 ve 2a settimana di lezione BQ/BT
25 sa 2a settimana di lezione BQ

Fine iscrizioni al II semestre dell’a.a.
26 do VIII del T.O.
27 lu 3a settimana di lezione BQ/BT 
28 ma 3a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
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MARZO 2017

1 me Le ceneri
2 gi *** Giovedì dopo Le Ceneri 

DOTTORATO (EXTRA)
3a settimana di lezione BT

3 ve 3a settimana di lezione BQ/BT
4 sa 3a settimana di lezione BQ 
5 do I di Quaresima
6 lu 4a settimana di lezione BQ/BT
7 ma *** Convegno 

annuale 
di Facoltà 
organizzato 
dal DTS

La comunità accademica tutta partecipa 
ai lavori

(La partecipazione al Convegno accredita ore
in caso di necessità)

DOTTORATO (4° Appuntamento)

8 me *** Convegno 
annuale 
di Facoltà 
organizzato 
dal DTS

La comunità accademica tutta partecipa 
ai lavori

(La partecipazione al Convegno accredita ore
in caso di necessità)

DOTTORATO (4° Appuntamento)

9 gi 4a settimana di lezione BT
10 ve 4a settimana di lezione BQ/BT
11 sa 4a settimana di lezione BQ 
12 do II di Quaresima
13 lu

***
5a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Redazione Rte
(ore 15.00)

14 ma
***

4a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
Consiglio dei professori (ore 14.30)

15 me
***

3a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)

16 gi 5a settimana di lezione BT
17 ve 5a settimana di lezione BQ/BT
18 sa 5a settimana di lezione BQ 
19 do III di Quaresima
20 lu 6a settimana di lezione BQ/BT
21 ma 5a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
22 me 4a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
23 gi 6a settimana di lezione BT
24 ve 6a settimana di lezione BQ/BT
25 sa 6a settimana di lezione BQ 
26 do IV di Quaresima
27 lu 7a settimana di lezione BQ/BT
28 ma 6a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
29 me Dies Natalis 

FTER
5a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

30 gi 7a settimana di lezione BT
31 ve 7a settimana di lezione BQ/BT
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APRILE 2017

1 sa 7a settimana di lezione BQ
2 do V di Quaresima
3 lu Inizio esami sessione primaverile

8a settimana di lezione BQ/BT
4 ma *** Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

7a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
5 me 6a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

ESAMI DI GRADO
6 gi 8a settimana di lezione BT
7 ve 8a settimana di lezione BQ/BT
8 sa 8a settimana di lezione BQ

Fine esami sessione primaverile
9 do Domenica delle Palme

10 lu Inizio vacanze pasquali
11 ma
12 me
13 gi
14 ve
15 sa
16 do Domenica di Pasqua
17 lu Lunedì dell’Angelo
18 ma
19 me
20 gi
21 ve
22 sa
23 do Domenica dell’ottava di Pasqua
24 lu Vacanza: ponte 
25 ma Anniversario liberazione
26 me 7a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
27 gi 9a settimana di lezione BT
28 ve 9a settimana di lezione BQ/BT
29 sa 9a settimana di lezione BQ
30 do III di Pasqua
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MAGGIO 2017

1 lu S. Giuseppe lavoratore
2 ma 8a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
3 me 8a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
4 gi 10a settimana di lezione BT
5 ve 10a settimana di lezione BQ/BT
6 sa 10a settimana di lezione BQ
7 do IV di Pasqua
8 lu 9a settimana di lezione BQ/BT
9 ma 9a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

10 me 9a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
11 gi 11a settimana di lezione BT

DOTTORATO (5° Appuntamento)
12 ve 11a settimana di lezione BQ/BT
13 sa 11a settimana di lezione BQ
14 do V di Pasqua

15 lu 10a settimana di lezione BQ/BT TEST DI 
LINGUA (ore 14.30)

16 ma
***

10a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

17 me 10a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
18 gi 12a settimana di lezione BT
19 ve 12a settimana di lezione BQ/BT
20 sa 12a settimana di lezione BQ
21 do VI di Pasqua
22 lu

***
11a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Redazione Rte
(ore 15.00)

23 ma 11a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
24 me

***
11a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)
25 gi
26 ve
27 sa
28 do Ascensione del Signore
29 lu 12a settimana di lezione BQ/BT
30 ma 12a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
31 me 12a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
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GIUGNO 2017

1 gi
2 ve Festa della Repubblica
3 sa Inizio esami sessione estiva
4 do Domenica di Pentecoste
5 lu *** Collegio plenario dei docenti Fter
6 ma *** Consiglio dei professori (ore 14.30)
7 me ATP

DOTTORATO (EXTRA)
8 gi ATP

DOTTORATO (EXTRA)
9 ve

10 sa
11 do Santissima Trinità
12 lu
13 ma
14 me
15 gi
16 ve
17 sa
18 do SS. Corpo e Sangue di Cristo
19 lu
20 ma ESAMI DI GRADO
21 me
22 gi
23 ve
24 sa
25 do XII del T.O.
26 lu
27 ma
28 me
29 gi
30 ve Fine esami sessione estiva
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LUGLIO 2017

1 sa
2 do XIII del T.O.
3 lu
4 ma
5 me
6 gi
7 ve
8 sa
9 do XIV del T.O.

10 lu
11 ma
12 me ESAMI DI GRADO
13 gi
14 ve
15 sa
16 do XV del T.O.
17 lu
18 ma
19 me
20 gi
21 ve
22 sa
23 do XVI del T.O.
24 lu Chiusura segreteria per ferie estive
25 ma
26 me
27 gi
28 ve
29 sa
30 do XVII del T.O.
31 lu

AGOSTO 2017: chiusura al pubblico



INDICI



INDICI





227

In
di

ci

INDICI

LISTA DEGLI INSEGNAMENTI ORDINATI PER DOCENTE
DOCENTE CODICE INSEGNAMENTO ORE ECTS PAG.
Badiali F. BQ16a06 Antropologia teologica 1: 

La creazione e il peccato
48 6 111

Badiali F. BQ16a07 Antropologia teologica 2: 
la Grazia

24 3 112

Badiali F. BQ16a08 Antropologia teologica 3: 
Escatologia

24 3 113

Barile R. BT16a10 Teologia dogmatica 10: 
Eucaristia

24 3 157

Barile R. BT16z03 Seminario III – Teologia della 
predicazione

24 3 171

Bartolomei L. BQ16z03 Seminario (3) – Architettura 
per la liturgia cristiana

24 3 126

Barzaghi G. BT16a02 Teologia dogmatica 2: 
Il mistero della Trinità (Dio 
trino)

24 3 145

Bendinelli G. Studio 
Filosofico 
Domenicano

Storia della Chiesa antica 
(integrativo)

24 3 143

Boschini P. BQ16f02 Storia della Filosofia medievale 24 3 99
Boschini P. BQ16f06 Filosofia della religione 24 3 100
Boschini P. BQ16f07 Gnoseologia: verità e 

conoscenza
24 3 101

Boschini P. LT16a06 Epistemologia teologica, storia 
e metodi delle scienze – Verso 
una teologia multiversale. Fare 
e insegnare teologia con persone 
provenienti da culture differenti

24 4 177

Bulgarelli V. BQVO16k02 Teologia pastorale 24 3 134
Bulgarelli V. BT16k01 Teologia pastorale 24 3 162
Cabri P.L. TE16z02 Seminario – Missione e 

dialogo interreligioso: L’idea 
di rivelazione nelle tradizioni 
ebraica, cristiana e islamica

24 4 183

Calaon P. BT16lt01 Liturgia 1: Introduzione 
generale e all’anno liturgico

24 3 149

Calaon P. BT16lt02 Liturgia 2: Liturgia delle Ore, 
liturgia dei defunti, benedizioni

24 3 150

Calaon P. BT16lt03 Liturgia 3: Iniziazione cristiana, 
battesimo, confermazione, 
eucaristia

24 3 164

Calaon P. BT16lt04 Liturgia 4: Sacramento della 
riconciliazione, unzione 
degli infermi, ordine sacro, 
matrimonio

24 3 165

Carbone G. BT16m01 Teologia morale 1: Le passioni 
dell’animo umano e le abilità 
morali

24 3 152
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Carbone G. BT16m03 Teologia morale 3: La legge 24 3 153
Carbone G. BT16m05 Teologia morale 5: Bioetica 24 3 167
Carbone G. BT16m06 Teologia morale 6: La Giustizia 

(morale sociale, politica e 
internazionale)

24 3 168

Carbone G. LT16m01 Teologia morale – Verso la 
ricerca dell’unità tra Teologia 
dogmatica e Teologia morale

24 4 179

Carminati G.P. BT16b08 Esegesi NT: Vangeli sinottici 24 3 160
Carpin A. BQVO16a10 Sacramentaria 1: Sacramenti 

in genere
24 3 135

Carpin A. BT16a04 Teologia dogmatica 4: 
Sacramenti in genere

24 3 146

Carpin A. BT16a09 Teologia dogmatica 9: 
Battesimo e confermazione, 
penitenza, unzione degli 
infermi, ordine sacro e 
matrimonio

24 3 157

Carpin A. TS16a07 Teologia di Tommaso d’Aquino 
– Il male e la divina provvidenza 
in Tommaso d’Aquino

24 4 184

Casadei 
Garofani E.

LT16b02 Sacra Scrittura II – Pietro, 
Cornelio e l’apertura della 
missione ai pagani (At 10,1–
11,18)

24 4 179

Cassani M. BQ16m01 Teologia morale fondamentale 
1

36 4,5 116

Cassani M. BQ16m02 Teologia morale fondamentale 
2

36 4,5 116

Cassani M. BQ16m03 Teologia morale religiosa 24 3 131
Cassani M. BQVO16a14 Sacramentaria 5:

Teologia del matrimonio 
(prima parte)

24 3 137

Cassani M. BQVO16a15 Sacramentaria 6:
Teologia del matrimonio 
(seconda parte)

24 3 138

Cassani M. BQVO16m04 Teologia morale 1:  
Morale sessuale

36 4,5 124

Compagnoni F. TS16a08 Chiesa e cultura – La Chiesa e la 
nascita dei Diritti umani

24 4 184

Cova G.D. BQ16g03 Ebraico 24 3 105
Cova G.D. BQVO16b08 Esegesi AT – Profeti anteriori 24 3 119
Cova G.D. LT16b01 Sacra Scrittura I – AT: 

Dalla Torah alla Storia. 
Un attraversamento del 
Pentateuco nella prospettiva del 
«messianico»

24 4 178

Dermine F. BT16m02 Teologia morale 2: 
Il fine ultimo e gli atti umani

24 3 152

Dermine F. BT16m04 Teologia morale 4: Il peccato 24 3 154
Dermine F. BT16m08 Teologia morale 8: La 

Temperanza (teologia del corpo 
e morale sessuale)

24 3 169
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Dermine F. TS16m01 Morale delle virtù teologali e 

cardinali – Gli amori del cosmo
24 4 185

Drago D. BT16d03 Diritto canonico 3: Libri V-VII 
del Codex juris canonici

24 3 161

Ferrario F. ST16a01 La Riforma e la teologia 
tridentina – Storia della 
Riforma e della Controriforma: 
Introduzione al pensiero 
teologico del XVI secolo tra 
Riforma e Controriforma

24 4 187

Festa G. BT16s03 Storia della Chiesa medievale 2 24 3 156
Festa G. TS16q01 Grazia, vita cristiana e vita 

mistica – Dalla Chiesa dei santi 
ai santi della Chiesa: storia 
della santità nel cristianesimo 
occidentale dal culto dei martiri 
al pontificato di Benedetto XIV

24 4 186

Gianotti D. BQ16a04 Cristologia: storia del dogma 
e sistematica

60 7,5 109

Gianotti D. BQ16a05 Il Dio Uno e Trino 48 6 110
Gianotti D. ST16a03 Teologia dell’epoca moderna 

fino all’Ottocento – Radici 
cristiane della modernità

24 4 189

Guerrieri T. BT16s02 Storia della Chiesa medievale 1 24 3 155
Luppi L. BQ16q01 Teologia spirituale 1: 

Introduzione
24 3 110

Luppi L. BQ16q02 Teologia spirituale 2: 
La preghiera cristiana

24 3 117

Luppi L. TE16a05 Elementi sintetici per una 
Teologia dell’Evangelizzazione 
– Parola e libertà: la forza del 
Vangelo incontra l’umano

24 4 180

Mancini M. BT16s06 Storia della Chiesa 
contemporanea

24 3 171

Mandreoli F. BQ16a02 Teol. fondamentale 1: la 
rivelazione

48 6 93

Mandreoli F. BQ16a03 Teologia fondamentale 2: 
teologia della fede

24 3 95

Mandreoli F. BQVO16a11 Sacramentaria 2: battesimo, 
confermazione ed eucaristia

24 3 136

Mandreoli F. BQVO16a12 Sacramentaria 3: ordine e 
unzione degli infermi

24 3 136

Mandreoli F. BQVO16a13 Sacramentaria 4: la penitenza 
(teologia, prassi e morale)

24 3 137

Marcheselli M. BQ16b01 Introduzione generale alla
s. Scrittura

24 3 114

Marcheselli M. BQ16b04 Introduzione al NT – Vangeli 
sinottici

36 4,5 96

Marcheselli M. BQVO16b16 Esegesi NT – Introd. all’Esegesi 
degli Scritti giovannei

24 3 121

Marcheselli M. BQVO16b17 Esegesi NT – Esegesi del 
Vangelo di Giovanni

24 3 122
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Marcheselli M. TE16b01 Missione ed evangelizzazione 

nel NT – Forza nella debolezza. 
Temi di antropologia paolina in 
un orizzonte cristologico

24 4 181

Mirri L.M. BT16a03 Teologia dogmatica 3: 
La creazione del mondo. 
Gli angeli

24 3 145

Mirri L.M. BT16a14 Teologia ecumenica 24 3 160
Mirri L.M. TS16z01 Seminario – Problematiche 

ecclesiologiche tra Oriente e 
Occidente: autori a confronto

24 4 186

Nardello M. BQ16a09 Ecclesiologia 1 e 2 60 7,5 128
Nardello M. BQ16a17 Ecumenismo 24 3 129
Nardello M. ST16z01 Seminario – Ecumenismo: La 

teologia del processo: questioni 
aperte e ipotesi interpretative

24 4 191

Olmi A. BT16a01 Teologia dogmatica 1: Il 
mistero del Dio uno

24 3 144

Olmi A. BT16a11 Teologia dogmatica 11: 
Escatologia

24 3 158

Olmi A. BT16x01 Seminario: Metodologia 
teologica

24 3 156

Olmi A. LT16a02 Teologia sistematica II – 
Cristologia e Trinitaria: La 
teologia trinitaria di san 
Tommaso d’Aquino

24 4 176

Pane R. BQ16g04 Latino 48 6 105
Pane R. Studio 

Filosofico 
Domenicano

Introduzione alla Patrologia 
(integrativo)

24 3 143

Parenti S. BT16m07 Teologia morale 7: La Prudenza 
e la coscienza, la Fortezza

24 3 169

Parenti S. LT16a01 Teologia sistematica I – 
Tra scienza e fede. Alcuni 
problemi storici emergenti 
nella coscienza dei cristiani 
d’Occidente

24 4 176

Pieri F. BQ16s01 Storia della Chiesa 1: 
dal I al IV sec.

36 4,5 107

Pieri F. ST16b01 Storia delle teologie bibliche 
e del canone delle Scritture – 
L’origine della Bibbia cristiana

24 4 189

Prodi M. TE16m01 Annuncio del Vangelo e 
problematiche morali – Il nuovo 
ordine globale alla luce del 
Magistero di papa Francesco

24 4 182

Rava A. BT16d01 Diritto canonico 1: Libri I-II del 
Corpus juris canonici

24 3 146

Ricci L. BQ16h01 Psicologia generale e della 
religione

24 3 106

Righi D. BQ16lt01 Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto 
liturgico)

24 3 115
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Righi D. BQ16z02 Seminario (2) – Seminario di 

Islam
24 3 125

Righi D. BQVO16lt04 Liturgia 4 – Sacramenti  
(tranne eucaristia)

36 4,5 123

Ruffini F. BQ16a01 Introduzione al mistero di 
Cristo

24 3 93

Ruffini F. BQ16a16 Mariologia 12 1,5 129
Ruggiero F. ST16p01 La teologia nei primi quattro 

secoli – La nascita del 
monachesimo nel IV secolo. 
Paradigmi teologico-monastici 
a confronto tra Occidente e 
Oriente

24 4 190

Salvarani B. BQ16a18 Teologia della missione e del 
dialogo

24 3 130

Salvioli M. BT16a12 Teologia dogmatica 12: 
Antropologia teologica

24 3 159

Scimè G.G. BQ16p01 Patrologia 1 24 3 94
Scimè G.G. BQ16p02 Patrologia 2 24 3 107
Scimè G.G. BQ16x01 Seminario di Metodologia 12 1,5 108
Scimè G.G. BQ16z01 Seminario (1) – I padri greci 24 3 125
Scimè G.G. BQVO16x02 Seminario di sintesi 24 3 138
Settembrini M. BQ16b02 Introduzione all’AT – 

Pentateuco e Libri storici
36 4,5 95

Settembrini M. BQVO16b09 Esegesi AT – Profeti posteriori 24 3 120
Settembrini M. BT16g01 Ebraico 1 24 3 148
Settembrini M. BT16g02 Ebraico 2 24 3 148
Sgubbi G. BQ16f10 Ontologia e Metafisica 48 6 102
Strumia A. BQ16f14 Filosofia della Natura: 

cosmologia
24 3 103

Strumia A. BQ16f15 Filosofia della Scienza 24 3 104
Trionfini P. BQ16s04 Storia della Chiesa 4: dal XVII 

al XX secolo
36 4,5 132

Vellani I. BQ16f01 Storia della Filosofia antica 24 3 97
Violi S. BQ16d01 Diritto canonico 1: Teologia 

del diritto ecclesiale
24 3 131

Violi S. BQ16d02 Diritto canonico 2: Libri I e II 
del Codice di Diritto canonico

24 3 133

Violi S. BQVO16d02 Diritto canonico 2: Libri I e II 
del Codice di Diritto canonico

12 1,5 138

Zarri G. BQ16s03 Storia della Chiesa 3: dall’XI 
al XVI secolo

36 4,5 118
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Codice Docente Insegnamento Ore Ects Pag.
BQ16a01 Ruffini F. Introduzione al mistero 

di Cristo
24 3 93

BQ16a02 Mandreoli F. Teol. fondamentale 1: 
la rivelazione

48 6 93

BQ16a03 Mandreoli F. Teologia fondamentale 2: 
teologia della fede

24 3 95

BQ16a04 Gianotti D. Cristologia: storia del dogma
e sistematica

60 7,5 109

BQ16a05 Gianotti D. Il Dio Uno e Trino 48 6 110
BQ16a06 Badiali F. Antropologia teologica 1: 

La creazione e il peccato
48 6 111

BQ16a07 Badiali F. Antropologia teologica 2: 
la Grazia

24 3 112

BQ16a08 Badiali F. Antropologia teologica 3: 
Escatologia

24 3 113

BQ16a09 Nardello M. Ecclesiologia 1 e 2 60 7,5 128
BQ16a16 Ruffini F. Mariologia 12 1,5 129
BQ16a17 Nardello M. Ecumenismo 24 3 129
BQ16a18 Salvarani B. Teologia della missione e 

del dialogo
24 3 130

BQ16b01 Marcheselli M. Introduzione generale alla
s. Scrittura

24 3 114

BQ16b02 Settembrini M. Introduzione all’AT – 
Pentateuco e Libri storici

36 4,5 95

BQ16b04 Marcheselli M. Introduzione al NT – Vangeli 
sinottici

36 4,5 96

BQ16d01 Violi S. Diritto canonico 1: Teologia 
del diritto ecclesiale

24 3 131

BQ16d02 Violi S. Diritto canonico 2: Libri I e II 
dal Codice di Diritto canonico

24 3 133

BQ16f01 Vellani I. Storia della Filosofia antica 24 3 97
BQ16f02 Boschini P. Storia della Filosofia 

medievale
24 3 99

BQ16f06 Boschini P. Filosofia della religione 24 3 100
BQ16f07 Boschini P. Gnoseologia: verità e 

conoscenza
24 3 101

BQ16f10 Sgubbi G. Ontologia e Metafisica 48 6 102
BQ16f14 Strumia A. Filosofia della Natura: 

cosmologia
24 3 103

BQ16f15 Strumia A. Filosofia della Scienza 24 3 104
BQ16g03 Cova G.D. Ebraico 24 3 105
BQ16g04 Pane R. Latino 48 6 105
BQ16h01 Ricci L. Psicologia generale e della 

religione
24 3 106

BQ16lt01 Righi D. Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto 
liturgico)

24 3 115
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Codice Docente Insegnamento Ore Ects Pag.
BQ16m01 Cassani M. Teologia morale fondamentale 

1
36 4,5 116

BQ16m02 Cassani M. Teologia morale fondamentale 
2

36 4,5 116

BQ16m03 Cassani M. Teologia morale religiosa 24 3 131
BQ16p01 Scimè G.G. Patrologia 1 24 3 94
BQ16p02 Scimè G.G. Patrologia 2 24 3 107
BQ16q01 Luppi L. Teologia spirituale 1: 

Introduzione
24 3 110

BQ16q02 Luppi L. Teologia spirituale 2: 
La preghiera cristiana

24 3 117

BQ16s01 Pieri F. Storia della Chiesa 1: 
dal I al IV sec.

36 4,5 107

BQ16s03 Zarri G. Storia della Chiesa 3: 
dall’XI al XVI secolo

36 4,5 118

BQ16s04 Trionfini P. Storia della Chiesa 4: 
dal XVII al XX secolo

36 4,5 132

BQ16x01 Scimè G.G. Seminario di Metodologia 12 1,5 108
BQ16z01 Scimè G.G. Seminario (1) – I padri greci 24 3 125
BQ16z02 Righi D. Seminario (2) – Seminario di 

Islam
24 3 125

BQ16z03 Bartolomei L. Seminario (3) – Architettura 
per la liturgia cristiana

24 3 126

BQVO16a10 Carpin A. Sacramentaria 1:
Sacramenti in genere

24 3 135

BQVO16a11 Mandreoli F. Sacramentaria 2: battesimo, 
confermazione ed eucaristia

24 3 136

BQVO16a12 Mandreoli F. Sacramentaria 3: ordine e 
unzione degli infermi

24 3 136

BQVO16a13 Mandreoli F. Sacramentaria 4: la penitenza 
(teologia, prassi e morale)

24 3 137

BQVO16a14 Cassani M. Sacramentaria 5:
Teologia del matrimonio 
(prima parte)

24 3 137

BQVO16a15 Cassani M. Sacramentaria 6:
Teologia del matrimonio 
(seconda parte)

24 3 138

BQVO16b08 Cova G.D. Esegesi AT – Profeti anteriori 24 3 119
BQVO16b09 Settembrini M. Esegesi AT – Profeti posteriori 24 3 120
BQVO16b16 Marcheselli M. Esegesi NT – Introd. all’Esegesi 

degli Scritti giovannei
24 3 121

BQVO16b17 Marcheselli M. Esegesi NT – Esegesi del 
Vangelo di Giovanni

24 3 122

BQVO16d02 Violi S. Diritto canonico 2: Libri I e II 
del Codice di Diritto canonico

12 1,5 138

BQVO16k02 Bulgarelli V. Teologia pastorale 24 3 134
BQVO16lt04 Righi D. Liturgia 4 – Sacramenti 

(tranne eucaristia)
36 4,5 123

BQVO16m04 Cassani M. Teologia morale 1: Morale 
sessuale

36 4,5 124
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BQVO16x02 Scimè G.G. Seminario di sintesi 24 3 138
BT16a01 Olmi A. Teologia dogmatica 1: 

Il mistero del Dio uno
24 3 144

BT16a02 Barzaghi G. Teologia dogmatica 2:
Il mistero della Trinità 
(Dio trino)

24 3 145

BT16a03 Mirri L.M. Teologia dogmatica 3:
La creazione del mondo. 
Gli angeli

24 3 145

BT16a04 Carpin A. Teologia dogmatica 4: 
Sacramenti in genere

24 3 146

BT16a09 Carpin A. Teologia dogmatica 9: 
Battesimo e confermazione, 
penitenza, unzione degli 
infermi, ordine sacro e 
matrimonio

24 3 157

BT16a10 Barile R. Teologia dogmatica 10: 
Eucaristia

24 3 157

BT16a11 Olmi A. Teologia dogmatica 11: 
Escatologia

24 3 158

BT16a12 Salvioli M. Teologia dogmatica 12: 
Antropologia teologica

24 3 159

BT16a14 Mirri L.M. Teologia ecumenica 24 3 160
BT16b08 Carminati G.P. Esegesi NT: Vangeli sinottici 24 3 160
BT16d01 Rava A. Diritto canonico 1: Libri I-II 

del Corpus juris canonici
24 3 146

BT16d03 Drago D. Diritto canonico 3: Libri V-VII 
del Codex juris canonici

24 3 161

BT16g01 Settembrini M. Ebraico 1 24 3 148
BT16g02 Settembrini M. Ebraico 2 24 3 148
BT16k01 Bulgarelli V. Teologia pastorale 24 3 162
BT16lt01 Calaon P. Liturgia 1: Introduzione 

generale e all’anno liturgico
24 3 149

BT16lt02 Calaon P. Liturgia 2: Liturgia delle 
Ore, liturgia dei defunti, 
benedizioni

24 3 150

BT16lt03 Calaon P. Liturgia 3: Iniziazione 
cristiana, battesimo, 
confermazione, eucaristia

24 3 164

BT16lt04 Calaon P. Liturgia 4: Sacramento della 
riconciliazione, unzione 
degli infermi, ordine sacro, 
matrimonio

24 3 165

BT16m01 Carbone G. Teologia morale 1: Le passioni 
dell’animo umano e le abilità 
morali

24 3 152

BT16m02 Dermine F. Teologia morale 2: Il fine 
ultimo e gli atti umani

24 3 152

BT16m03 Carbone G. Teologia morale 3: La legge 24 3 153
BT16m04 Dermine F. Teologia morale 4: Il peccato 24 3 154
BT16m05 Carbone G. Teologia morale 5: Bioetica 24 3 167
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BT16m06 Carbone G. Teologia morale 6: 

La Giustizia (morale sociale, 
politica e internazionale)

24 3 168

BT16m07 Parenti S. Teologia morale 7:
La Prudenza e la coscienza,
la Fortezza

24 3 169

BT16m08 Dermine F. Teologia morale 8: La 
Temperanza (teologia del 
corpo e morale sessuale)

24 3 169

BT16s02 Guerrieri T. Storia della Chiesa medievale
1

24 3 155

BT16s03 Festa G. Storia della Chiesa medievale 
2

24 3 156

BT16s06 Mancini M. Storia della Chiesa 
contemporanea

24 3 171

BT16x01 Olmi A. Seminario: Metodologia 
teologica

24 3 156

BT16z03 Barile R. Seminario III – Teologia della 
predicazione

24 3 171

LT16a01 Parenti S. Teologia sistematica I – 
Tra scienza e fede. Alcuni 
problemi storici emergenti 
nella coscienza dei cristiani 
d’Occidente

24 4 176

LT16a02 Olmi A. Teologia sistematica II – 
Cristologia e Trinitaria: La 
teologia trinitaria di san 
Tommaso d’Aquino

24 4 176

LT16a06 Boschini P. Epistemologia teologica, storia 
e metodi delle scienze – Verso
una teologia multiversale. Fare
e insegnare teologia con persone 
provenienti da culture differenti

24 4 177

LT16b01 Cova G.D. Sacra Scrittura I – AT: 
Dalla Torah alla Storia. 
Un attraversamento del 
Pentateuco nella prospettiva 
del «messianico»

24 4 178

LT16b02 Casadei 
Garofani E.

Sacra Scrittura II – Pietro, 
Cornelio e l’apertura della 
missione ai pagani (At 10,1–
11,18)

24 4 179

LT16m01 Carbone G. Teologia morale – Verso la 
ricerca dell’unità tra Teologia 
dogmatica e Teologia morale

24 4 179

ST16a01 Ferrario F. La Riforma e la teologia 
tridentina – Storia della 
Riforma e della Controriforma: 
Introduzione al pensiero 
teologico del XVI secolo tra 
Riforma e Controriforma

24 4 187

ST16a03 Gianotti D. Teologia dell’epoca moderna 
fino all’Ottocento – Radici 
cristiane della modernità

24 4 189
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ST16b01 Pieri F. Storia delle teologie bibliche 

e del canone delle Scritture – 
L’origine della Bibbia cristiana

24 4 189

ST16p01 Ruggiero F. La teologia nei primi quattro 
secoli – La nascita del 
monachesimo nel IV secolo. 
Paradigmi teologico-monastici 
a confronto tra Occidente e 
Oriente

24 4 190

ST16z01 Nardello M. Seminario – Ecumenismo:
La teologia del processo: 
questioni aperte e ipotesi 
interpretative

24 4 191

Studio 
Filosofico 
Domenicano

Bendinelli G. Storia della Chiesa antica 
(integrativo)

24 3 143

Studio 
Filosofico 
Domenicano

Pane R. Introduzione alla Patrologia 
(integrativo)

24 3 143

TE16a05 Luppi L. Elementi sintetici per una 
Teologia dell’Evangelizzazione 
– Parola e libertà: la forza del 
Vangelo incontra l’umano

24 4 180

TE16b01 Marcheselli M. Missione ed evangelizzazione 
nel NT – Forza nella debolezza. 
Temi di antropologia paolina in 
un orizzonte cristologico

24 4 181

TE16m01 Prodi M. Annuncio del Vangelo e 
problematiche morali –
Il nuovo ordine globale alla 
luce del Magistero di papa 
Francesco

24 4 182

TE16z02 Cabri P.L. Seminario – Missione e 
dialogo interreligioso: L’idea 
di rivelazione nelle tradizioni 
ebraica, cristiana e islamica

24 4 183

TS16a07 Carpin A. Teologia di Tommaso 
d’Aquino – Il male e la divina 
provvidenza in Tommaso 
d’Aquino

24 4 184

TS16a08 Compagnoni F. Chiesa e cultura – La Chiesa e 
la nascita dei Diritti umani

24 4 184

TS16m01 Dermine F. Morale delle virtù teologali e 
cardinali – Gli amori del cosmo

24 4 185
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