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"Ho voluto io stesso questo Istituto, attribuendogli una particolare importanza per tutta la
Chiesa: approfondire sempre più la conoscenza della verità del matrimonio e della famiglia"

GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai Docenti
e allievi dell’Istituto, 19 dicembre 1981

“Ecco allora stagliarsi il compito che l’Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia ha nell’in-
sieme delle strutture accademiche: illuminare la verità dell’amore come cammino di pienezza
in ogni forma di esistenza umana. La grande sfida della nuova evangelizzazione, che Giovanni
Paolo II ha proposto con tanto slancio, ha bisogno di essere sostenuta con una riflessione ve-
ramente approfondita sull’amore umano, in quanto è proprio questo amore una via privilegiata
che Dio ha scelto per rivelare se stesso all’uomo ed è in questo amore che lo chiama a una co-
munione nella vita trinitaria.”

BENEDETTO XVI, Discorso in occasione
del XXV anniversario dalla fondazione
del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II,
11 maggio 2006



PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

Il Pontificio Istituto per studi su Matrimonio e Famiglia è stato fondato dal Servo di Dio
Giovanni Paolo II per offrire a tutta la Chiesa quel contributo di riflessione teologica e pastorale,
senza la quale la sua missione evangelizzatrice verrebbe a mancare di un ausilio essenziale.

Esso si propone di approfondire la conoscenza della verità sul Matrimonio e la Famiglia, alla
luce della fede, con l’aiuto anche delle varie scienze umane, e di preparare sacerdoti, religiosi e
laici a svolgere un servizio accademico e pastorale sempre più qualificato.

L’Istituto prevede i seguenti corsi:
Licenza in S. Teologia del Matrimonio e della Famiglia;
Dottorato in S. Teologia con specializzazione in Teologia del Matrimonio e della Famiglia;
Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia;
Master in Bioetica e Formazione;
Diploma in Pastorale Familiare.

L’Istituto si articola in una Sezione centrale, con sede a Roma, in sei Sezioni estere aWashin-
gton DC (USA), México D.F. (Messico), Valencia (Spagna), Salvador (Brasile), Cotonou
(Benin), Changanacherry (India) ed in due Centri associati a Melbourne (Australia) e Incheon
(Corea del Sud).
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AUTORITÀ ACCADEMICHE

Gran Cancelliere

Em.mo e Rev.mo Sig. Card. AGOSTINO VALLINI

Preside

Rev.mo Prof. LIVIO MELINA

Vice-Preside Sezione Centrale

Rev.mo Prof. JOSÉ NORIEGA

Vice-Preside Sezione Statunitense

Ill.mo Prof. CARL A. ANDERSON

Vice-Preside Sezione Messicana

Rev.mo Prof. ALFONSO LÓPEZ MUÑOZ, L.C.

Vice-Preside Sezione Spagnola

Ecc.mo Mons. JUAN ANTONIO REIG PLA

Vice-Preside Sezione Brasiliana

Ecc.mo Mons. GIANCARLO PETRINI

Vice-Preside Sezione per l’Africa francofona sub-sahariana

Rev.mo Prof. PHILIPPE KINKPON

Vice-Preside Sezione Indiana

Rev.mo Prof. ANTONY CHUNDELIKKAT
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CONSIGLIO SUPERIORE DELL’ISTITUTO

Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia

Em.mo e Rev.mo Sig. Card. ENNIO ANTONELLI

Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense

Em.mo e Rev.mo Sig. Card. AGOSTINO VALLINI

Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede

Ecc.mo Mons. LUIS FRANCISCO LADARIA FERRER

Rettore della Pontificia Università Lateranense

Ecc.mo Mons. RINO FISICHELLA

Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Rev.mo Mons. LIVIO MELINA

Sotto-Segretario del Pontificio Consiglio per la Famiglia

Rev.mo Mons. CARLOS SIMÓN VÁZQUEZ

Vice-Preside della Sezione Centrale del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Rev.mo Prof. JOSÉ NORIEGA
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SEZIONE CENTRALE

AUTORITÀ ACCADEMICHE E CORPO DOCENTE

Gran Cancelliere
S. Em.za Rev.ma Card. AGOSTINO VALLINI

Preside
Rev.mo Prof. LIVIO MELINA

Vice-Preside
Rev.mo Prof. JOSÉ NORIEGA

Professori stabili
MARENGO Gilfredo NORIEGA José
MELINA Livio OGNIBENI Bruno

Professori incaricati
BACCARINI Emilio GRYGIEL Monika
BELARDINELLI Sergio KAMPOWSKI Stephan
BINASCO Mario KUPCZAK Jaroslaw
BONNEWIJN Olivier LAFFITTE Jean
COLOMBO Roberto MARINI Vittorina
D’AGOSTINO Francesco MERECKI Jaroslaw
D’AURIA Andrea ORSUTO Donna
DI PIETRO Maria Luisa PÉREZ-SOBA Juan José
DIRIART Alexandra PESCI Furio
EDART Jean-Baptiste PILLONI Francesco
FELICE Flavio POMPA Giuseppina
GAMBINO Gabriella SALMERI Giovanni
GRANADOS José SGRECCIA Elio

Visiting Professors
BLANGIARDO Gian Carlo SCHINDLER David L.
DE MALHERBE Brice TANZELLA NITTI Giuseppe

Professori emeriti
CAFFARRA Card. Carlo SCOLA Card. Angelo
GRYGIEL Stanislaw ZUANAZZI Gianfrancesco
OUELLET Card. Marc

Assistenti
GOTIA Oana KWIATKOWSKI Przemyslaw
KIM Sang-Yong PESCE Francesco
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OFFICIALI

Segretario ed Economo dell’Istituto
Egr. Dott. ROBERTO ROMANO
e-mail: segretario@istitutogp2.it
e-mail: economo@istitutogp2.it

Segreteria Generale – Segreteria Studenti
Gent.ma Dott.ssa GABRIELLA ESPOSITO
e-mail: segreteria@istitutogp2.it

Biblioteca – Master Ciclo Speciale
Gent.ma Dott.ssa MARINELLA FEDERICI
e-mail: biblioteca@istitutogp2.it
e-mail: masterciclospec@istitutogp2.it

Segreteria Master – Ufficio Eventi
Gent.ma Dott.ssa SUSANNA BEFANI
e-mail: master@istitutogp2.it
e-mail: relazioniesterne@istitutogp2.it

Segreteria Internazionale
Egr. Dott. VICTOR SOLDEVILA
e-mail: seginternaz@istitutogp2.it

Archivio - Servizi generali
Egr. Sig. NANDO MENESTÓ

COLLABORATORI

Segreteria del Preside
Gent.ma Dott.ssa MARIA CHIARA DI PASQUALE
e-mail: segpreside@istitutogp2.it

Biblioteca
Suor ALMA CHIABOTTO
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AREA INTERNAZIONALE DI RICERCA
SULLA TEOLOGIA MORALE

A partire dal 1997, è attiva un’Area Internazionale di Ricerca sulla Teologia morale fondamentale.
Direttore dell’Area è il professore LIVIOMELINA, segretaria la dr.ssa OANA GOTIA . Tale iniziativa
ha lo scopo di promuovere la riflessione circa le linee di rinnovamento della morale nella luce
della Veritatis splendor. Le modalità di lavoro sono la preparazione di Seminari e Colloqui tra
esperti, la promozione di ricerche e tesi dottorali, l’elaborazione di testi all’interno di ipotesi e
piste comuni di riflessione.

e-mail: airtmf@istitutogp2.it
pagina web: http://www.istitutogp2.it/areadiricerca/index.htm
tel: (+39) 06.698.95.545 - fax: (+39) 06.698.86.103

CATTEDRA KAROLWOJTYLA

La Cattedra KarolWojtyla, inaugurata il 14 ottobre 2003 presso l’Istituto, è un centro di studio
del pensiero filosofico, teologico e poetico di KarolWojtyla, della tradizione culturale in cui que-
sto pensiero è nato, e delle prospettive che in esso si aprono per la persona umana, per la società
e per la Chiesa. Direttore della Cattedra è il prof. STANISLAW GRYGIEL, segretario il prof. STE-
PHAN KAMPOWSKI. Attraverso la messa a disposizione di borse di studio, l’organizzazione di le-
zioni monografiche e di seminari di studio con esperti invitati, la Cattedra Wojtyla si propone
di indagare, tra le altre, sulle seguenti tematiche: il rapporto tra la persona, la famiglia, la società
e lo stato; paternità, maternità e figliolanza; l’Europa e i suoi “due polmoni”; verità, amore,
fede e tolleranza.

e-mail: cattedrawojtyla@istitutogp2.it
tel: (+39) 06.698.95.539 - fax: (+39) 06.698.86.103

BIBLIOTECA

Offre agli studiosi una qualificata e specialistica raccolta di volumi su matrimonio e famiglia
con particolare riferimento alle scienze bibliche, all’antropologia teologica, alla teologia morale,
alla bioetica e alla psicologia
La Biblioteca dell’Istituto fa parte della rete URBE (Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche).
L’accesso è libero per gli studenti regolarmente iscritti presso il Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II; per studenti e laureandi di altre università è, invece, richiesta la presentazione del re-
latore della tesi o, comunque, di un docente universitario.
La Biblioteca offre agli utenti la possibilità di accedere ad internet tramite rete wireless.

ORARIO DI APERTURA:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00
e-mail: biblioteca@istitutogp2.it
tel: (+39) 06.698.95.698 - fax: (+39) 06.698.86.103

CAPPELLINA BEATA VERGINE DI FATIMA

Presso l’Istituto, la Cappellina della Beata Vergine di Fatima è aperta per la preghiera e l’ado-
razione eucaristica.
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FONDAZIONE BENEDETTO XVI PRO MATRIMONIO ET FAMILIA

Con Rescriptum ex Audientia Sanctissimi del 3 dicembre 2007 a firma del Cardinale Segretario
di Stato, S.S. Benedetto XVI disponeva la costituzione della Fondazione “Benedetto XVI pro ma-
trimonio et familia”, conferendole personalità giuridica pubblica secondo il diritto canonico.

Considerato che matrimonio e famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi per la Chiesa
e l’intera umanità e considerata l’esigenza di diffondere nei vari ambiti della società l’insegna-
mento della Chiesa su di essi, il Santo Padre ha benevolmente concesso questo strumento ido-
neo a sostenere la missione propria del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su
Matrimonio e Famiglia.

La Fondazione non persegue scopi di lucro. Il suo patrimonio si alimenta grazie a contributi,
lascitimortis causa, donazioni, attribuzioni a qualsiasi titolo provenienti sia da privati che da Enti
pubblici, associazioni, comitati, benefattori.

Essa si propone i seguenti fini:
- concorrere alle attività del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II sovvenzionando cattedre,

corsi seminariali, insegnamenti annuali per professori invitati, programmi di ricerca, con-
vegni ed iniziative culturali varie;

- erogare borse di studio a favore di studenti meritevoli e bisognosi;
- prestare, in modo più ampio, il sostegno economico a tutte le iniziative assunte dal Pon-

tificio Istituto Giovanni Paolo II nell’ambito delle sue finalità istituzionali.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di 5 membri, che predispone e
guida il piano annuale di azione, lavorando in stretta collaborazione con le Autorità Accademi-
che dell’Istituto. Al Consiglio si affianca un Collegio di tre Revisori dei Conti.

Attualmente gli organi amministrativi sono così composti:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Dott. Stefano LUCCHINI, Presidente
Mons. Lucio BONORA
Dott. Pietro ELIA
Dott. Giulio GALLAZZI
Dott. Giorgio TROMBETTA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:
Prof. Enrico NENNA, Presidente
Rag. Sandro GRISANTI
Rag. Fulvio CESARETTI

SEGRETARIO
Mons. Paolo NICOLINI

Recapiti:
Fondazione Benedetto XVI pro matrimonio et familia
00120 CITTA’ DEL VATICANO
TEL: (+39) 06.698.95.528
FAX: (+39) 06.698.86.338
E-MAIL: fondazione@istitutogp2.it
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NORME PER L’ISCRIZIONE

Gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti rispettivamente per il conseguimento

del Master o della Licenza o del Dottorato;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottemperare

alla consegna di tutti i documenti richiesti all’atto dell’iscrizione: una volta soddisfatti tali
obblighi diventano studenti ordinari; vi rientrano anche coloro che non possiedono i re-
quisiti necessari per l’accesso all’Università; sono iscritti e frequentano i corsi, ma non con-
seguono i gradi accademici. Superati gli esami, potranno richiedere un attestato;

– studenti ospiti: seguono uno o più corsi come uditori.

Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Pontificie,
con il consenso delle loro Autorità accademiche. I corsi da loro frequentati (non più di due per
semestre) sono considerati validi per il proprio curriculum di studi, ricevendo i corrispondenti
certificati.

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno al 2 ottobre 2009
(Per il Master in Bioetica e Formazione, per il Master in Scienze del Matrimonio e della Fa-
miglia – Ciclo-Speciale e per il Diploma di Pastorale Familiare valgono le norme specifiche).

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
(Per il Master in Bioetica e Formazione, per il Master in Scienze del Matrimonio e della Fa-
miglia – Ciclo-Speciale e per il Diploma di Pastorale Familiare valgono le norme specifiche).

• domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria;
• certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione;
• titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza

in originale;
• inoltre:
- per il Corso al Master si richiede un titolo di studio rilasciato da Istituti universitari;
- per il Corso alla Licenza si richiede il Baccellierato in Teologia almeno “cum laude”;
- per il Corso al Dottorato si richiede la Licenza in Teologia almeno “magna cum laude”;

• lettera di presentazione del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i se-
minaristi. I laici dovranno presentare una lettera del Parroco;

• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
• tre fotografie formato tessera;
• rescritto annuale di extracollegialità, se lo studente è un sacerdote che non appartiene alla
diocesi di Roma e non risiede nei collegi e convitti destinati ad accogliere il clero.

• piano di studi (in duplice copia), su moduli forniti dalla Segreteria entro il 3 ottobre.

3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:
• domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria;
• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
• piano di studi (in duplice copia), su moduli forniti dalla Segreteria entro il 3 ottobre.

4 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
a) attestato di conoscenza della lingua italiana, tale da poter seguire i corsi e sostenere gli
esami. In ogni caso, lo studente, dovrà sostenere un esame di lingua italiana (grammatica
e traduzione), che si terrà entro il primo mese di frequenza.
Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà fre-
quentare un corso integrativo obbligatorio.

b)fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Roma.
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5 - È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o Atenei Pontifici per conseguire
gradi accademici. La duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno invalidati.

6 - Spetta al Preside, udito il Direttore degli Studi:
a) concedere dispense da corsi già frequentati;
b)integrare il piano di studi seguito altrove con corsi ed esami previsti dal piano di studi
dell’Istituto;

c) concedere di sostenere esami fuori delle sessioni stabilite previo pagamento dei relativi
diritti di segreteria, ove prescritti;

d)concedere la dispensa dalla scolarità, prima dell’inizio del semestre.

7 - Fermo restando l’obbligo del pagamento annuale della tassa di iscrizione, lo studente che
non abbia superato almeno un esame o non abbia compiuto atti accademici equivalenti, per un
periodo massimo di sette anni, e comunque non oltre dieci anni dalla prima iscrizione, perde
la scolarità.
Il limite di sette anni vale anche se il curriculum scolastico è stato concluso e manca solo la tesi.

8 - Riconoscimento dei titoli di studio in Italia.
“I titoli accademici di baccellierato e licenza in Teologia e Sacra Scrittura...sono riconosciuti, a
richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto
del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica...” (art. 2 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1994, n. 175, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
62 del 16 marzo 1994).

INFORMAZIONI GENERALI

• L’orario di ricevimento del Preside, del Vice-Preside e dei Professori stabili verrà comunicato
all’inizio dell’anno accademico.
• La Segreteria del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10,15 alle ore 13,00.
• La Biblioteca del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta dalle ore 8,30 alle ore 18,00
dal lunedì al venerdì.

PREMIAZIONI

Al termine di ogni Anno Accademico l’Istituto potrà concedere alle tesi dottorali che si saranno
maggiormente distinte il premio sub auspiciis per la pubblicazione nella Collana “Studi e Ricer-
che”; potranno essere assegnati inoltre tre premi ai tre studenti più meritevoli del corso alla Li-
cenza, scelti tra quelli che avranno ottenuto le migliori qualifiche.
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SCADENZE DA RICORDARE

Termine delle iscrizioni all’anno accademico: 2 ottobre 2009
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 5 ottobre 2009 al 13 gennaio 2010
II semestre: dal 22 febbraio al 28 maggio 2010

Corso Visiting Professors dal 15 al 19 febbraio 2010

Conferenza pubblica Visiting Professors: 18 febbraio 2010

Le lezioni del Master in Scienze del Matrimonio e della famiglia Ciclo speciale si svolgono nelle
seguenti settimane:

22-26 marzo 2010
5-17 luglio 2010

Le lezioni del Master in Bioetica e Formazione si svolgono nelle seguenti settimane:
18-22 gennaio 2010
15-19 febbraio 2010
15-19 marzo 2010
19-23 aprile 2010

Le lezioni del Corso di Diploma in Pastorale Familiare si svolgono nelle seguenti date:
5-17 luglio 2010

Termine delle iscrizioni al Master Scienze Ciclo speciale: 19 febbraio 2010

Termine delle iscrizioni al Corso di Diploma in Pastorale Familiare: 28 maggio 2010

Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 12 ottobre 2009

Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre 22 febbraio 2010

Termine per la consegna delle variazioni
dei piani di studio (I semestre) 16 ottobre 2009

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre 1-12 febbraio 2010

Termine della consegna delle variazioni
dei piani di studio (II semestre) 5 febbraio 2010

Termine per la consegna dello schema
delle tesi per il Master e per la Licenza: 27 novembre 2009

Termine per la consegna delle tesi di Dottorato:
per la sessione di febbraio 2010: 27 novembre 2009
per la sessione di aprile 2010: 15 gennaio 2010
per la sessione di giugno 2010: 15 marzo 2010
per la sessione di ottobre 2010: 18 giugno 2010

Termine per la consegna delle dissertazioni per la Licenza e per il Master
per la sessione di febbraio 2010: 11 gennaio 2010
per la sessione di giugno 2010: 7 maggio 2010
per la sessione di ottobre 2010: 10 settembre 2010

Termine per la consegna
del titolo dell’elaborato finale per il Diploma in Pastorale Familiare: 29 gennaio 2010
dell’elaborato finale per il Diploma in Pastorale Familiare: 28 maggio 2010
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ESAMI

a) Per l’ammissione agli esami dei singoli corsi lo studente deve aver fatto a suo tempo l’iscri-
zione al corso (piano di studio), deve aver frequentato almeno due terzi delle lezioni e deve
essere in regola con il pagamento delle tasse accademiche; diversamente non può sostenerne
l’esame.

b) La Segreteria, nei limiti indicati dall’Ordo, fissa la data e l’ora degli esami; pertanto non sono
consentite variazioni di giorno e ora.
- Un esame superato con esito positivo non può essere ripetuto.
- La ripetizione dell’esame non può avvenire nella stessa sessione.
- Le prenotazioni o variazioni in ritardo sono soggette a tasse.
- Sono nulli tutti gli atti accademici compiuti da studenti non in regola con l’iscrizione e
il pagamento delle tasse.

L’esame fuori sessione deve essere espressamente richiesto al Segretario, che valuterà la domanda
nei limiti consentiti dalle specifiche norme.
c) Le prenotazioni agli esami si effettuano esclusivamente tramite il sito web dell’Istituto.

CORRISPONDENZA FRA VOTI E QUALIFICHE

QUALIFICA VOTAZIONE

30 90

PROBATUS 18 54
21,4 64

BENE 21,5 65
PROBATUS 25,4 76

CUM LAUDE 25,5 77
27,4 82

MAGNA CUM 27,5 83
LAUDE 29,4 88

SUMMA CUM 29,5 89
LAUDE 30 90
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1 Questa tassa deve essere versata dagli studenti del III ciclo che abbiano adempiuto tutti gli obblighi di scolarità e di esami e deb-
bano ancora discutere la tesi in data posteriore all’ultima sessione di grado; lo status di studente “in attesa di laurea” non può pro-
lungarsi oltre i cinque anni accademici successivi all’ultima iscrizione all’ultimo anno di Dottorato.
2 Questa tassa va pagata prima dell’iscrizione alla sessione d’esami successiva.
3 La tassa va versata da coloro che svolgono la pratica di pre-iscrizione al fine del rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi
di studio. La tassa s’intende ad anticipo delle tasse accademiche dovute; nel caso in cui non venisse formalizzata l’iscrizione, l’Isti-
tuto procederà al rimborso della somma versata, secondo modalità che verranno comunicate di volta in volta.

TASSE ACCADEMICHE

Le tasse accademiche danno diritto all’iscrizione e alla frequenza delle lezioni, a sostenere
gli esami, alla tessera di studente e all’ingresso nella Biblioteca dell’Istituto.

TIPO IMPORTOCOMPLESSIVO IN EURO
CICLO DI LICENZA € 1.750,00
CICLO DI DOTTORATO € 1.850,00
FUORI CORSO € 900,00
ATTESA LAUREA1 € 800,00
MASTER (per l’intero ciclo) € 2.100,00
OSPITI (TASSA PER OGNI CORSO ED ESAME) € 150,00
CORSO ITALIANO (STUDENTI INTERNI) € 75,00
CORSO ITALIANO (STUDENTI ESTERNI) € 220,00

Il Master in Bioetica e Formazione e il Diploma in Pastorale Familiare seguono norme
specifiche.

Diritti di Segreteria

- Certificazioni € 10,00
- Ricognizione accademica € 80,00
- Scritturazione Diploma di Master € 50,00
- Scritturazione Diploma di Licenza € 100,00
- Scritturazione Diploma di Dottorato € 150,00
- Tassa di mora nell’iscrizione € 150,00
- Tassa per esame prenotato e non sostenuto2 € 20,00
- Tasse per iscrizione tardiva agli esami € 25,00
- Tasse esame fuori sessione € 35,00
- Tassa di pre-iscrizione3 € 200,00
- Tassa di riemissione tesserino identificativo € 20,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento delle tasse accademiche si effettua con l’apposito modulo presso la Tesoreria
dell’Istituto in un’unica soluzione, all’atto dell’iscrizione. Il pagamento delle tasse accademiche
è condizione di perfezionamento della domanda di immatricolazione/iscrizione.

Non è permesso iscriversi all’anno successivo o sostenere esami se non si è in regola con il
pagamento delle rate precedenti.
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PIANO GENERALE DEGLI STUDI





LICENZA

in S. Teologia con specializzazione
in Teologia del Matrimonio e della Famiglia

Direttore degli Studi: Prof. LIVIO MELINA

Norme generali

1. Sono ammessi al corso alla Licenza coloro che sono in possesso del Baccalaureato in S. Teo-
logia (cum laude). Gli studenti che hanno frequentato il Corso sessennale filosofico-teologico
presso Seminari o Istituti religiosi che non rilasciano il predetto titolo devono sostenere
l’esame di ammissione.

2. Lo studente per poter discutere la tesi deve avere totalizzato 54 credits (81 ECTS*), così
suddivisi: 36 (54ECTS) credits di corsi fondamentali (obbligatori), 10 (15ECTS) di corsi
complementari, 8 (12 ECTS) di seminari (uno per semestre). Ogni seminario vale 2 credits
(3 ECTS).

3. L’ammissione al secondo anno del corso alla Licenza è condizionata alla conoscenza di al-
meno due delle seguenti lingue (esclusa quella materna): italiano, inglese, francese, tedesco,
spagnolo. Le due lingue (equivalenti a 2 ECTS ciascuna) non devono appartenere alla stessa
famiglia. Detta conoscenza è dimostrata da regolare documentazione o dal superamento di
una prova in Istituto, che consiste nella lettura e traduzione immediata di un breve testo.

4. Ogni semestre lo studente deve leggere un’opera e presentarne una obiettiva esposizione e
valutazione critica scritta. Tali elaborati (equivalenti a 1 ECTS ciascuno) saranno seguiti, nei
primi due semestri, dal tutor (docente del seminario tutoriale), il quale ha il compito di ac-
compagnare lo studente nel primo anno, introducendolo all’esperienza accademica.
Negli altri due semestri, almeno una delle altre due opere da recensire sarà scelta fra quelle
attinenti un corso fondamentale.

5. L’ammissione ai Corsi e ai Seminari è condizionata alla conoscenza della lingua italiana.
Detta conoscenza è dimostrata dal superamento di una prova in Istituto all’inizio dell’anno
accademico. Chi non superasse la prova, sarà tenuto alla frequenza e al superamento di un
corso intensivo di italiano per stranieri organizzato dall’Istituto.

* ECTS = European Credit Transfer System.
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6. Lo studente potrà inserire nel proprio piano di studi, nel corso dei due anni, minimo 5 e
massimo 7 corsi complementari. Ai fini del computo della media finale, verranno considerati
solo i 5 corsi complementari per i quali sarà stato ottenuto il voto più alto.

7. Gli studenti del I anno sono tenuti a seguire, nel I semestre, un seminario tutoriale a loro
riservato, proposto dai docenti stabili dell’Istituto (con un numero massimo di 7 iscritti). Il
docente svolgerà la sua attività come tutor lungo tutto il primo anno. Tale seminario ha lo
scopo di verificare ed integrare la metodologia scientifica e introdurre i nuovi studenti alla
prospettiva propria e all’approccio specifico dell’Istituto alla realtà della persona, del matri-
monio e della famiglia. Tale seminario sarà condotto attraverso la lettura di opere, o parti
di esse, ritenute particolarmente significative per gli studi dell’Istituto.
Il superamento del seminario tutoriale comporterà il superamento del seminario 75318 e
della lettura della prima opera prevista nel piano di studi.
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Primo semestre

È obbligatorio, per gli studenti del I anno, il corso introduttivo:

70179 Introduzione alla “communio personarum” (1 credit/ 1 ECTS) L. MELINA-S. GRYGIEL

Corsi Fondamentali (obbligatori) - 2 credits/ 3 ECTS

70376 Libertà e bene comune nella famiglia S. BELARDINELLI
70443 Corpo e Spirito: sacramento originario e sacramento di salvezza J. GRANADOS

70444 La persona umana: individuo, dono e comunione S. KAMPOWSKI

70445 Legge naturale, coscienza e amore L. MELINA

70294 Il matrimonio nel Nuovo Testamento B. OGNIBENI

Corsi Complementari* - 2 credits/ 3 ECTS

70446 La persona come struttura relazionale E. BACCARINI
70447 La questone del gender e della “cultura gay” M. BINASCO
70448 Questioni bioetiche di fine vita (1 credit/2 ECTS) R. COLOMBO

70368 Diritto di famiglia F. D’AGOSTINO
70449 Educazione alla vita ed educazione alla salute M. L. DI PIETRO
70450 La presenza della donna nella società S. GRYGIEL

70451 Natura, grazia e secolarizzazione nella modernità J. KUPCZAK
70452 Figure e percorsi di spiritualità coniugale J. LAFFITTE
70175 Magistero su matrimonio e famiglia: chiavi ermeneutiche J. MERECKI

70419 La famiglia di Gesù B. OGNIBENI

70319 Fisiologia della riproduzione umana G. POMPA

70453 La “legge di Dio”: storia ed attualità di un problema G. SALMERI

(*) Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
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Secondo semestre

Corsi Fondamentali (obbligatori) - 2 credits / 3 ECTS

70454 Biotecnologie e futuro dell’uomo B. DE MALHERBE
D. SCHINDLER

G. TANZELLA-NITTI

70455 L’uomo creato per amare G. MARENGO
70456 Amore coniugale e procreazione J. NORIEGA
70297 Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia J.J. PÉREZ-SOBA

Corsi Complementari* - 2 credits / 3 ECTS

70372 Psicopatologia dei legami familiari M. BINASCO
70400 Metodologia della ricerca empirica sulla società e la famiglia G.C. BLANGIARDO
70457 Teologia dell’infanzia O. BONNEWIJN
70458 La cura e la morte nel contesto familiare: problemi etici e bioetici F. D’AGOSTINO
70459 I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale A. D’AURIA
70460 Il corpo nella scrittura J. B. EDART
70461 Amore, matrimonio e famiglia alla luce della mariologia

di Giovanni Paolo II V. MARINI
70462 L’organizzazione della pastorale familiare in diocesi e in parrocchia J.J. PÉREZ-SOBA
70463 L’educazione: libertà e rischio F. PESCI
70176 Teologia patristica del matrimonio e della famiglia F. PILLONI
70320 I metodi di regolazione della fertilità umana G. POMPA
70442 Pastorale della vita E. SGRECCIA

(*) Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
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Seminari (*) 2 credits / 3 ECTS

Primo semestre

Extra-curriculum (obbligatorio per tutti gli studenti del I anno):

75318 Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia O. GOTIA

Seminari tutoriali riservati agli studenti del I anno di Licenza*:

75471 La differenza tra “qualcosa” e “qualcuno” in R. Spaemann S. KAMPOWSKI
75472 Amicizia e amore in Sant’Agostino G. MARENGO
75473 La legge nuova in S. Tommaso d’Aquino L. MELINA
75474 Amore e salvezza in V. Soloviev J. NORIEGA
75321 Simboli matrimoniali nella Bibbia B. OGNIBENI

Seminari riservati agli studenti del II anno di Licenza

75475 Liberazione dal dolore, liberazione dal male M. BINASCO
75476 Le ragioni dell’amore: amore di sé e amore del prossimo S. KAMPOWSKI
75477 Il nuovo femminismo di Giovanni Paolo II J. KUPCZAK
75478 Giuseppe di Nazaret modello di sponsalità e paternità V. MARINI
75479 Catechesi sull’amore umano. II ciclo (la redenzione del cuore) J. MERECKI
75480 Il mistero della sessualità e del sentimento in P. Ricoeur J. NORIEGA

Secondo semestre

75481 Fecondità e filialità: pensare il padre E. BACCARINI
75482 Il “dono” e il “debito positivo” in J. Godbout M. BINASCO
75483 Dalla “Donum vitae” alla “Dignitas personae” M.L. DI PIETRO
75484 L’ecclesiologia di J. Ratzinger e la teologia del matrimonio A. DIRIART
75485 Il tempo, il corpo, gli altri: la biografia dell’amore J. GRANADOS
75486 I lutti come fattore di trasformazione della famiglia:

morte, separazione, abbandono, crescita M. GRYGIEL
75487 Il perdono nella vita coniugale J. LAFFITTE
75488 Tristano e Isotta: un archetipo della cultura occidentale G. MARENGO
75489 Persona, famiglia e società in K. Wojtyla J. MERECKI
75490 Il Cantico dei Cantici nel Medioevo D. ORSUTO
75491 L’emergenza educativa nella postmodernità F. PESCI
75492 Lettura e analisi di testi agostiniani circa il mistero nuziale F. PILLONI

*Tutti i seminari saranno svolti solo se avranno un minimo di cinque iscritti. Ogni seminario non potrà avere più di sette iscritti.
* Il superamento del seminario tutoriale comporterà il superamento del seminario 75318 e della lettura della prima opera prevista
dal piano di studi
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Norme per la dissertazione per la Licenza

1. Durante il biennio lo studente è tenuto a preparare una dissertazione scritta, mediante la
quale egli dimostri capacità di lavoro scientifico e idoneità all’insegnamento.

2. Per l’attuazione di tale norma, valgono le seguenti direttive:
a) Entro il mese di novembre del II anno lo studente prenda opportuni accordi con uno dei
Docenti allo scopo di preparare la suddetta dissertazione.

b)Entro la fine di novembre, lo studente deve consegnare alla Segreteria una scheda recante
il titolo della dissertazione stessa e la firma del Professore.

c) La dissertazione scritta (in 4 copie) dovrà essere presentata in Segreteria trenta giorni
prima della discussione. Gli esami di grado per la Licenza sono previsti nelle sessioni di
febbraio, giugno ed ottobre. Unitamente alle copie della dissertazione dovrà essere con-
segnato il modulo del “nulla osta” firmato dal Professore Relatore ed un modulo per la
scelta di due correlatori da sottoporre all’approvazione del Direttore degli Studi.

d)La dissertazione scritta non deve superare le cento pagine, indici e bibliografia compresi.
e) Il tema della lectio coram potrà essere ritirato, in Segreteria, dallo studente interessato due
giorni prima della discussione della dissertazione finale e sarà scelto dal Direttore degli
studi, su proposta del Relatore della tesi, tra i temi contenuti nel testo “Prospettive di
ricerca e di insegnamento”.

3. La discussione pubblica avverrà davanti, oltre che al Relatore, a due docenti nominati dal
Direttore degli Studi.

4. Ogni semestre lo studente dovrà leggere un’opera e presentarne una obiettiva esposizione e
valutazione critica scritta. Tale elaborato sarà seguito, nei primi due semestri, dal Tutor.Nei
successivi due semestri, le due opere da recensire saranno scelte fra quelle attinenti un corso
fondamentale ed, eventualmente, un corso complementare e seguite dai rispettivi docenti.

5. Il voto finale (espresso in trentesimi) viene calcolato in base ai seguenti coefficienti:
- Media corsi fondamentali e seminari: 40% (67 ECTS)
- Media corsi complementari: 10% (15 ECTS)
- Dissertazione: 40% (20 ECTS)
- Lectio coram: 10% (10 ECTS)
In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.

24



DOTTORATO

in S. Teologia con specializzazione
in Teologia del Matrimonio e della Famiglia

Direttore degli Studi: Prof. LIVIO MELINA

Norme generali

1. Sono ammessi al corso di Dottorato coloro che sono in possesso del titolo di Licenza in S.
Teologia magna cum laude.

2. Lo studente che ha conseguito la Licenza in S. Teologia presso l’Istituto deve frequentare
quattro seminari (uno per semestre; eccezionalmente fino a tre nel I anno) scelti fra quelli sotto
indicati. Allo studente che non ha conseguito la Licenza in S. Teologia presso l’Istituto po-
tranno essere richiesti, a giudizio del Direttore degli Studi, anche altri corsi e altri seminari.
I seminari saranno attivati solo se raggiungeranno un minimo di cinque iscritti. Ogni semi-
nario non potrà avere più di sette iscritti.

3. L’ammissione al secondo anno è condizionata alla conoscenza di almeno tre delle seguenti
lingue (esclusa quella materna): inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo. Detta cono-
scenza è dimostrata da regolare documentazione o dal superamento di una prova in Istituto,
che consiste nella lettura e traduzione immediata di un breve testo.

4. Lo studente che, dopo il secondo anno di corso, non abbia concluso tutti gli esami o i se-
minari e non sia in grado di presentare la tesi per la discussione entro la seguente sessione
invernale, è tenuto ad iscriversi all’anno fuori corso.
Lo studente che abbia concluso tutti gli esami e seminari previsti dal proprio piano di studi,
rimanendogli la sola discussione della tesi, ha a disposizione cinque anni per la presentazione
della tesi. Durante i predetti cinque anni dovrà iscriversi in qualità di studente “in attesa di
dottorato”, mediante apposite procedure stabilite dal Segretario dell’Istituto.

Obbligatorio al I semestre per gli studenti provenienti da altre università
*70179 Introduzione alla “communio personarum” L. MELINA - S. GRYGIEL

Primo semestre

75493 Teologia della creazione: sviluppi contemporanei G. MARENGO
75494 Fenomenologia e metafisica del pudore J. MERECKI
75495 Le forme del desiderio: fame, sesso e compimento della persona J. NORIEGA
75496 Ragione e fede nei maestri della Scolastica G. SALMERI

Secondo semestre

75497 Analisi di “De Magistro” in S. Agostino e S. Tommaso S. GRYGIEL
75498 Natura e finalità in H. Jonas, R. Spaemann e L. Kass S. KAMPOWSKI
75499 Come insegnare teologia morale?

Confronto con recenti proposte sistematiche L. MELINA
75500 Il matrimonio secondo l’apostolo Paolo B. OGNIBENI

25



Norme per la tesi di dottorato:

1. Entro la fine del primo anno il candidato, che avrà scelto tra i professori un Relatore con il
quale avrà concordato il tema per la propria tesi, ne presenta lo schema al Consiglio di se-
zione per l’approvazione. Nel momento in cui il Consiglio approva lo schema, il titolo della
tesi viene depositato nell’elenco delle tesi in elaborazione. Inoltre, il Consiglio nomina un
secondo Relatore su proposta del Direttore degli studi.

2. Il candidato si mantiene in stretto contatto con il primo Relatore per tutta la durata della
stesura della tesi, durante la quale può avvalersi pure del consiglio del secondo Relatore.

3. Completata la stesura della tesi con l’approvazione di ambedue i Relatori, il Consiglio di se-
zione, sulla base di un riassunto elaborato dallo studente e del giudizio scritto dei due Re-
latori, inviati precedentemente ai membri, esprime mediante votazione la sua accettazione
a norma dell’art. 66 degli Statuti, sentiti eventualmente esperti estranei al Consiglio.

4. Ottenuta l’accettazione da parte del Consiglio di sezione, la discussione pubblica può aver
luogo solo dopo che il candidato abbia consegnato alla Segreteria sette copie della tesi, rivista
dai Relatori per verificare che siano state accolte tutte le indicazioni a cui l’accettazione fosse
stata eventualmente condizionata.

5. La Commissione per la discussione pubblica è composta dai due Relatori e da altri tre Do-
centi, ed esprime la sua valutazione in novantesimi, concedendo o meno il “nulla osta” per
la stampa. Il Presidente è di norma il Preside dell’Istituto oppure è nominato dal Preside tra
i Docenti non Relatori.

6. Si consegue il titolo di Dottorato con tutti i diritti (“doctor declaratus”) quando, stampato
il testo con le debite autorizzazioni, se ne fanno pervenire alla Segreteria 80 copie.
Lo studente, che ha avuto dalla Commissione il parere favorevole alla pubblicazione (totale
o parziale) della tesi, prima della stampa definitiva deve consegnare in Segreteria tre copie
delle ultime bozze di stampa (corrette ed impaginate), per ottenere il nihil obstat da parte
dei due Relatori e per l’imprimi potest da parte del Preside.

7. Se viene concessa la licenza di pubblicare sotto condizione, i due Relatori hanno l’obbligo
di verificare l’adempimento delle richieste poste dalla Commissione.

8. Il voto finale viene calcolato in base ai seguenti coefficienti:
- Voto della tesi: 80%
- Voto difesa tesi: 10%
- Media dei seminari: 10%
In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.
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Stampa della tesi dottorale:

a) Il volume deve avere il formato 17 x 24 oppure 15 x 21; la copertina sia di colore serio,
senza illustrazioni; sul frontespizio in alto si pone: “Pontificia Universitas Lateranensis –
Pontificium Institutum “Joannes Paulus II” Studiorum Matrimonii et Familiae”, e sotto
“Thesis ad Doctoratum in S. Theologia”; quindi: nome e cognome del candidato, titolo
della tesi; in basso: “Romae” con l’anno di edizione, “Pontificia Università Lateranense”,
“Piazza S. Giovanni in Laterano, 4”. Nel verso del frontespizio va riportato l’imprimi potest
da parte del Preside.

b) Se si tratta di un estratto, sulla copertina e sul frontespizio dell’estratto si pone in alto: “Pon-
tificia Universitas Lateranensis - Pontificium Institutum “Joannes Paulus II” StudiorumMa-
trimonii et Familiae”; poi il nome e cognome del candidato, il titolo, e sotto: “Excerptum
theseos ad Doctoratum in S. Theologia”, e poi le altre note tipografiche. Nel verso del fron-
tespizio va riportato l’imprimi potest.Devono poi essere riportati : l’indice della ricerca, senza
specificare il numero delle pagine, l’introduzione della tesi, i capitoli scelti, la conclusione,
la bibliografia e l’indice dell’estratto con il numero delle pagine. L’estratto deve essere non
inferiore alle cinquanta pagine a stampa, di una parte del lavoro presa integralmente

c) La tesi può essere pubblicata anche in offset purché il testo sia nitido, composto in caratteri
minuti, con le pagine stampate avanti e dietro, abbia il formato ordinario delle tesi, il fron-
tespizio esterno ed interno sia composto con caratteri a stampa.

d) Per pubblicare la tesi nell’apposita Collana dell’Istituto occorre seguire le norme specifiche
e, previo parere positivo espresso a giudizio insindacabile della Commissione di grado in
forma scritta, acquisire la disponibilità del Direttore di Collana e aver conseguito il Dottorato
Summa cum laude.
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MASTER IN SCIENZE DEL MATRIMONIO
E DELLA FAMIGLIA

Direttore degli Studi: Prof. BRUNO OGNIBENI

Norme generali

1. Sono ammessi al Corso al Master coloro che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato
da Istituti universitari di durata almeno triennale.

2. L’ammissione al Corso è condizionata alla conoscenza della lingua italiana.

3. L’ammissione al secondo anno è condizionata alla conoscenza di almeno due delle seguenti
lingue (esclusa quella materna): italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. Le due lingue
(4 ECTS) non devono appartenere alla stessa famiglia. Detta conoscenza è dimostrata o da
regolare documentazione o dal superamento di una prova in Istituto. Essa consiste nella let-
tura e traduzione immediata di un breve testo.

4. Il Master prevede degli indirizzi di ulteriore specializzazione:
a. Pastorale;
b. Psico-pedagogico;

Il primo anno prevede una scolarità di 20 ore settimanali per semestre (40 cr. / 63 ECTS).
Il secondo anno di distance learning prevede un impegno che, in varie forme, realizza 7 cr
(8 ECTS)
Il lavoro seminariale è collocato nel secondo anno di distance learning.

5. All’inizio del primo anno, il Direttore degli Studi assegna ad ogni studente un Tutor, che ha
il compito di accompagnarlo nei primi mesi del corso, introducendolo all’esperienza acca-
demica. In particolare lo seguirà nel redigere un compendio (1 ECTS), che è un testo sin-
tetico di circa 5-6 pagine che presenta un’opera o più articoli concordati fra lo studente e il
Tutor assegnato. E’ prevista una sola recensione, da consegnare al Tutor, che comunicherà
alla Segreteria l’avvenuta presentazione mediante apposito modulo.

6. Alla fine del primo anno, lo studente sceglie un docente Relatore all’interno del proprio
ambito di specializzazione per stabilire con lui un piano di letture e di approfondimenti e
per essere seguito e guidato nell’elaborazione dei papers e dell’elaborato finale, il cui schema,
debitamente approvato dal Relatore, dovrà essere consegnato in segreteria entro la fine del
II semestre.
I papers da elaborare nel corso del II anno sono previsti in numero di tre e vanno consegnati
almeno un mese prima dell’elaborato finale. Il terzo paper viene realizzato sviluppando uno
degli argomenti del corso della Sessione di Studio intensivo, nei tempi e secondo le modalità
che verranno indicate durante lo svolgimento della Sessione stessa. Il Relatore comunicherà
alla segreteria la valutazione dei singoli papers. Ogni paper, di almeno dieci cartelle dattilo-
scritte, corrisponde a 2 credits ad eccezione del terzo che corrisponde ad 1 credit.
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- Criteri di elaborazione dei papers:
ogni paper deve favorire una conoscenza più approfondita di una tematica significativa del-
l’indirizzo scelto dallo studente.
I testi oggetto del paper devono essere scelti secondo un criterio interdisciplinare, in numero
da 3 a 5, di preferenza articoli di carattere scientifico. Può essere scelto un unico titolo se que-
sti è una monografia di carattere scientifico di almeno 200 pagine.
Ogni paper deve presentare un compendio dei testi esaminati e mostrare la capacità dello stu-
dente di individuare i nodi fondamentali di un problema ed eventuali prospettive di appro-
fondimento.
Alla fine del primo anno, lo studente sceglie un docente, per essere seguito e guidato nella
stesura dell’elaborato finale, il cui schema, debitamente approvato dal Relatore, dovrà essere
consegnato in segreteria. Tale elaborato finale, che non dovrà superare le 50 cartelle, verrà
presentato e discusso in sede di esame finale di grado. Oltre la discussione di tale elaborato,
l’esame finale consisterà in una prova orale interdisciplinare su due tesi scelte in un tesario,
una dal candidato e una dal Relatore. I contatti con il Relatore possono essere gestiti a di-
stanza. Così quelli amministrativi con la segreteria, fatte salve le prescrizioni normative ge-
nerali e le disposizioni particolari emanate dal Segretario.

Il voto finale, espresso in trentesimi, è calcolato in base ai seguenti coefficienti:

Media corsi e seminari: 70%
Dissertazione: 20%
Prova orale interdisciplinare: 10%

In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.
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ANNO PRIMO

Primo semestre

70179 Introduzione alla “communio personarum” (1 cr. / 1 ECTS)L. MELINA – S. GRYGIEL

CORSI DI BASE (2 credits / 3 ECTS)

80503 Introduzione alla psicologia della sessualità M. BINASCO
70448 Questioni bioetiche di fine vita (1 credit / 2 ECTS) R. COLOMBO

70368 Diritto di famiglia F. D’AGOSTINO
80507 La questione bioetica e la famiglia M. L. DI PIETRO
80505 Il mistero della persona S. GRYGIEL

80323 Temi scelti di antropologia teologica G. MARENGO

80504 Castità e carità coniugale J. NORIEGA – O. GOTIA

80510 Modelli e virtù tra teologia, filosofia e scienze dell’educazione F. PESCI
70319 Fisiologia della riproduzione umana G. POMPA

80506 Introduzione alla filosofia G. SALMERI

CORSI DI INDIRIZZO (2 credits / 3 ECTS)*

Indirizzo pastorale

70452 Figure e percorsi di spiritualità coniugale J. LAFFITTE
70175 Magistero su matrimonio e famiglia: chiavi ermeneutiche J. MERECKI

Indirizzo psicopedagogico

70447 La questione del gender e della “cultura gay” M. BINASCO
80511 Unioni omosessuali: dimensioni giuridiche G. GAMBINO

(*)Ciascun corso di indirizzo si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
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Secondo semestre

CORSI DI BASE (2 credits / 3 ECTS)

70400 Metodologia della ricerca empirica sulla società e la famiglia G. C. BLANGIARDO
80017 Teologia del matrimonio cristiano A. DIRIART

80512 Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa F. FELICE
80327 Introduzione alla teologia morale fondamentale S. KAMPOWSKI

80335 Introduzione alle catechesi sul corpo di Giovanni Paolo II J. MERECKI

80016 Il matrimonio nella Bibbia B. OGNIBENI

70297 Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia J.J. PÉREZ-SOBA

CORSI DI INDIRIZZO (2 credits / 3 ECTS)

Indirizzo pastorale

70459 I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale A. D’AURIA
70462 L’organizzazione della pastorale familiare in diocesi e in parrocchia J.J. PÉREZ-SOBA

Indirizzo psicopedagogico

70372 Psicopatologia dei legami familiari M. BINASCO
70320 I metodi di regolazione della fertilità umana G. POMPA
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ANNO SECONDO

DISTANCE LEARNING
TRE PAPERS

69804 PAPER 1 (2 credits / 3 ECTS)
69805 PAPER 2 (2 credits / 3 ECTS)
69806 PAPER 3 (1 credits / 2 ECTS)*

SESSIONE DI STUDIO INTENSIVO (15-19 FEBBRAIO 2010)

70454 Biotecnologie e futuro dell’uomo B. DE MALHERBE

D. SCHINDLER
G. TANZELLA-NITTI

* Il Paper 3 viene realizzato sviluppando uno degli argomenti del corso della sessione di studio intensivo.
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MASTER IN SCIENZE DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA
CICLO SPECIALE

Direttore degli Studi: Prof. BRUNO OGNIBENI

Dall’anno accademico 2005/2006, il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi suMatrimonio
e Famiglia, in collaborazione con l’UfficioNazionale per la Pastorale Familiare della Conferenza Epi-
scopale Italiana, offre un ciclo speciale del Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia.
Il Corso prevede un numero minimo di 25 iscritti; ha durata triennale, con piano di studio ci-
clico. Ciascun anno comporta la frequenza a tre settimane intensive (una a marzo, due a luglio).
A questa si aggiunge la partecipazione a stages (laboratori pastorali) presso strutture approvate
dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.

Struttura
A partire dall’A.A. 2008/2009 il Master Ciclo Speciale prevede un monte ore di lezione frontali
e di e-learning nonché un monte ore dedicato ad un lavoro di specifica formazione svolto nella
modalità di tutoraggio.

I corsi si suddividono su cinque aree:
Biblico-Teologica
Antropologica
Morale
Scienze Umane
Pastorale

Per ciascuna delle aree sopra indicate l’Istituto provvede all’individuazione di un tutor cui è af-
fidato il compito di seguire nel triennio gli studenti che avranno scelto di focalizzare la propria
formazione in quella determinata area. Il tutor deve guidare lo studente in un percorso di for-
mazione, approfondimento e ricerca capace di assicurare la specializzazione, ma anche di tenere
in conto l’apporto complessivo di tutte le aree. Il tutoraggio dovrà portare, nell’arco del triennio,
alla redazione di 3 elaborati (uno per ciascun anno di corso) che verranno inseriti nel piano di
studi; in pari tempo dovrà costituire un percorso guida verso una lectio coram conclusiva dal ca-
rattere interdisciplinare.
Il totale complessivo di ECTS corrispondenti a corsi, tutoraggio, stage ed elaborato finale è di
72 ECTS.
Il percorso formativo si conclude con la presentazione di un elaborato scritto e il sostenimento
di un esame finale.

Norme generali
1. Sono ammessi al Corso coloro che sono in possesso di un titolo di studio, rilasciato da Istituti

universitari. Chi non avesse i requisiti richiesti, con il consenso del Preside o del Vice-Preside,
può iscriversi come studente straordinario e, pur non conseguendo il Master, può frequentare
le lezioni e, se lo desidera, sostenere i relativi esami. In tal caso, si rilascerà un attestato.

2. Per gli studenti stranieri, l’ammissione è condizionata alla conoscenza della lingua italiana.
3. L’iscrizione al secondo anno è condizionata alla conoscenza di almeno due delle seguenti lin-

gue (esclusa quella materna) che assommano a 4 ECTS: italiano, inglese, francese, tedesco,
spagnolo. Per quel che riguarda la conoscenza delle lingue prescritte, essa sarà attestata se-
condo le modalità fornite dalla Segreteria.
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4. Entro la fine del primo anno lo studente è tenuto alla scelta del tutor che andrà comunicata
al Direttore degli Studi.

5. Per ciò che concerne lo stage, al più tardi all’inizio del terzo anno lo studente è tenuto a pre-
sentare alla segreteria dell’Istituto la proposta dell’Ente presso cui vuole effettuare lo stage (è
opportuno che la scelta di tale struttura sia concordata con il responsabile diocesano della
pastorale familiare), indicando in pari tempo l’oggetto e la finalità del progetto; il proprio
ruolo all’interno del progetto; il nome del responsabile del progetto. L’Istituto valuta la pro-
posta ed eventualmente l’approva comunicandolo allo studente. Lo studente, una volta ef-
fettuato lo stage, presenterà all’Istituto una breve relazione finale accompagnata da una lettera
del responsabile del progetto che ne attesti l’avvenuto svolgimento. In mancanza di tale at-
testazione lo stage dovrà essere ripetuto, presso la stessa o altra struttura.

6. Alla fine del secondo anno, lo studente sceglie un docente, per essere seguito e guidato nella
stesura dell’elaborato finale, il cui schema, debitamente approvato dal Relatore, dovrà essere
consegnato in segreteria. Tale elaborato finale non dovrà superare le 50 cartelle e verrà pre-
sentato e discusso in sede di esame finale di grado. Oltre la discussione di tale elaborato,
l’esame finale consisterà in una prova orale interdisciplinare su due tesi scelte in un tesario,
una dal candidato e una dal Relatore. I contatti con il Relatore possono essere gestiti a di-
stanza. Così quelli amministrativi con la segreteria, fatte salve le prescrizioni normative ge-
nerali e le disposizioni particolari emanate dal Segretario.

Il voto finale, espresso in trentesimi, è calcolato in base ai seguenti coefficienti:
Media corsi ed elaborati: 70%
Elaborato finale: 20%
Prova orale interdisciplinare: 10%

In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.

PIANO DEGLI STUDI A.A. 2009/2010

Seguendo la programmazione ciclica, nell’A.A. 2009/2010 verranno attivati i seguenti corsi:

50505 Il mistero dell’uomo E. BACCARINI
50297 Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia G. GRANDIS

50327 Introduzione alla teologia morale fondamentale S. KAMPOWSKI

50508 Il matrimonio nella Bibbia II B. OGNIBENI

50509 Pedagogia1 F. PESCI
50510 La questione bioetica e la famiglia2 M. L. DI PIETRO
50511 Interventi di aiuto alle coppie3 G. GILLINI – M. ZATTONI
50512 Preparazione al matrimonio4 G. GRANDIS

50513 Teologia del matrimonio cristiano A. DIRIART

34

1 Il corso “Pedagogia” non dovrà seguito dagli studenti immatricolati nell’A.A. 2007/2008 all’indirizzo psicopedagogico.
2 Il corso “La questione bioetica e la famiglia” non dovrà seguito dagli studenti immatricolati nell’A.A. 2007/2008 all’indirizzo
pastorale.
3 Il corso “Interventi di aiuto alle coppie” non dovrà seguito dagli studenti immatricolati nell’A.A. 2007/2008 all’indirizzo psi-
copedagogico.
4 Il corso “Preparazione al matrimonio” è riservato agli studenti immatricolati nell’A.A. 2007/2008.



DATE PER L’ANNO ACCADEMICO 2009/2010

Scadenza per le iscrizioni: 19 febbraio 2010

Settimane di frequenza 2009/2010

22 marzo – 26 marzo 2010

5 – 17 luglio 2010

Sede del corso settimana marzo/aprile:

PONTIFICIO ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II
P.zza S.Giovanni in Laterano, 4
00120 CITTÀ DEL VATICANO

Sede del corso settimane estive:

Hotel Planibel
Fraz. Grand Entreves 158

11016 LA THUILE – Valle d’Aosta
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DIPLOMA IN PASTORALE FAMILIARE

Direttore degli Studi: Prof. BRUNO OGNIBENI

Il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, in collaborazione
con l’Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale della Famiglia, offre un Corso di Diploma in
Pastorale Familiare la cui finalità è la formazione di animatori qualificati di pastorale familiare
nelle Diocesi, nelle parrocchie e nelle aggregazioni che si propongono di accompagnare e so-
stenere le famiglie nella loro crescita umana e spirituale e nel loro compito a servizio della
Chiesa e della società.

Il Corso ha durata triennale, in forma ciclica, e richiede un numero minimo di 30 iscritti. Il
percorso formativo si struttura in due settimane intensive di frequenza per ognuno dei tre anni:
le lezioni si svolgono nelle mattine dal lunedì al sabato, nel mese di luglio, in una località di vil-
leggiatura, in modo da consentire anche il riposo e la ricreazione. Ogni corso prevede quattro
ore frontali e otto di studio personale, per un totale di dodici ore (un credito accademico).

Possono ottenere il Diploma in Pastorale Familiare tutti coloro in possesso di un titolo di studio
di scuola media superiore quinquennale. A chi non possiede questo titolo sarà rilasciato, su ri-
chiesta, un attestato di partecipazione.

L’ottenimento del diploma è condizionato alla presentazione di un elaborato scritto e al supe-
ramento dell’esame finale. Il tema dell’elaborato scritto è proposto dallo studente (almeno sei
mesi prima dell’esame finale) e approvato dal Direttore degli Studi. L’elaborato non dovrà essere
più lungo di 10000 parole.
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PIANO DEGLI STUDI A.A. 2009/2010

Primo Anno

Fecondità e procreazione responsabile A. M. COSENTINO

Antropologia teologica G. MARENGO

Spiritualità coniugale e familiare S. NICOLLI

Morale fondamentale J. NORIEGA – O. GOTIA

Morale coniugale J. NORIEGA – O. GOTIA

Introduzione alla S. Scrittura B. OGNIBENI

Il Matrimonio nell’Antico Testamento B. OGNIBENI

Il sacramento del matrimonio A. DIRIART

Antropologia filosofica S. KAMPOWSKI

Filosofia della famiglia, dello Stato e della società G. SALMERI

Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa F. FELICE
Elementi di sociologia P. TERENZI

Secondo e Terzo Anno

Il matrimonio nel Magistero della Chiesa J. MERECKI

Le catechesi di Giovanni Paolo II sull’amore umano J. MERECKI

Pastorale familiare G. GRANDIS

Fidanzamento e preparazione al amtrimonio G. GRANDIS

Il rito del matrimonio S. NICOLLI

Comunicazione sociale D.E. VIGANÒ
I linguaggi dei media D.E. VIGANÒ
Politiche familiari P. BOFFI
Adozione e affido G. L. FALCHI
Metodi naturali di regolazione della fertilità A. COSENTINO

Workshop CEI
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MASTER IN BIOETICA E FORMAZIONE

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Facoltà di Medicina/ Istituto di Bioetica - Università Cattolica S. Cuore - Roma

L’iniziativa intende corrispondere all’invito del Santo Padre Giovanni Paolo II nell’Enciclica
Evangelium vitae, quando ha parlato dell’urgenza di una grande strategia in favore della vita
umana, di una grande svolta culturale, che promuova una “cultura della vita”. Di fronte alle
enormi possibilità positive della scienza in favore della vita, ma anche alle inedite minacce, si
tratta di “permeare tutte le culture e animarle dall’interno”, anche le culture mediche, giuridiche,
filosofiche, pedagogiche perché esprimano l’intera verità sull’uomo e sulla sua vita.

Il Pontificio Istituto per studi su matrimonio e famiglia e l’Istituto di Bioetica dell’Università
Cattolica non potevano non accogliere questo invito pressante del Papa, al suo livello, che è
quello di una formazione accademica rigorosa e interdisciplinare, inserendo problematiche scot-
tanti dell’attualità nel quadro di fondamentali riferimenti antropologici, teologico morali e
dogmatici. Non bastano infatti piccole risposte isolate e soluzioni parziali dei singoli casi. Oc-
corre mantenere lo sguardo aperto sulla verità completa dell’uomo, che ci è rivelata in Cristo.

E qui sta anche la novità del Corso alMaster in Bioetica e Formazione e la fecondità della col-
laborazione tra i nostri due Istituti. L’esperienza pluridecennale, ricchissima e pionieristica in
Italia dell’Istituto di Bioetica all’Università Cattolica, a contatto con le questioni più scottanti
della medicina e nel dialogo internazionale, si incontra con l’apporto del nostro Istituto per la
Famiglia, impegnato da più di venti anni in una fondazione rigorosa a livello antropologico della
verità sull’uomo e sulla donna, sull’amore, sul matrimonio e la famiglia, nella luce della Rive-
lazione cristiana e con l’aiuto delle varie scienze umane, le questioni riguardanti la vita umana,
dal suo concepimento alla morte naturale, dalla malattia alla sua guarigione hanno così la loro
“cornice” di senso all’interno della famiglia.

“La famiglia, comunità di vita e di amore fondata sul matrimonio, è il santuario della vita,
luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici
attacchi a cui è esposta e può svilupparsi secondo le esigenze di un’autentica crescita umana”
(Evangelium vitae, n. 92). Per questo il ruolo della famiglia è insostituibile nel costruire una cul-
tura della vita.
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Direttori del Corso

Prof. LIVIO MELINA

Prof.ssa MARIA LUISA DI PIETRO

Coordinatori dell’attività didattica
Prof. STEPHAN KAMPOWSKI

Prof. DINO MOLTISANTI

Segreteria
Dott.ssa SUSANNA BEFANI
Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II”
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4
000120 Città del Vaticano

Tel. 06/69.89.55.35
Fax 06/69.88.61.03
E-mail: bioetica@istitutogp2.it
Internet: http://www.istitutogp2.it

Date delle lezioni
18-22 gennaio 2010
15-19 febbraio 2010
15-19 marzo 2010
19-23 aprile 2010

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,45 e dalle ore 15,00 alle ore 18,15.

Sede del corso
Nell’anno accademico 2009/2010 saranno attivate esclusivamente le lezioni del II anno del
corso, che si svolgeranno presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Tassa di iscrizione
Per il biennio 2008/2009-2009/2010 la tassa di iscrizione è stabilita in Euro 2.750,00
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PROGRAMMA

I ANNO

90500 AREA FILOSOFICA

90505 Natura, vita umana e famiglia C. SIMÓN

90506 Persona e verità S. KAMPOWSKI

90501 AREA ANTROPOLOGICA

90507 Persona e comunione S. GRYGIEL-S. KAMPOWSKI

90508 Uomo e donna: il mistero nuziale G. MARENGO

90502 AREA MORALE

90509 La dimensione morale dell’agire L. MELINA

90510 L’atto medico e le sue virtù O. GOTIA

90511 Sessualità, amore e paternità responsabile O. GOTIA

90512 Bioetica: origine, definizioni, orientamenti M.L. DI PIETRO

90503 AREA GIURIDICA

90513 Famiglia, vita e diritto F. D’AGOSTINO-G. GAMBINO

90514 Politica e vita F. FELICE

90504 AREA PSICOPEDAGOGICA

90515 Le relazioni familiari e le questioni della bioetica M.BINASCO
90516 Vita, sofferenza e maturazione F. PESCI

SEMINARIO AGGIORNAMENTO
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II ANNO

90517 AREA DELLA SESSUALITÀ E VITA NASCENTE

90523 Sessualità umana e identità di genere M.L. DI PIETRO-O. GOTIA

90524 La procreazione responsabile E. GIACCHI-O. GOTIA

90525 L’uomo embrione G. NOIA- A. PESSINA- G. SICA
90538 Fecondità nell’infertilità M. L. DI PIETRO-O. GOTIA-A. MANCINI

90518 AREA DELLA FASE TERMINALE DELLA VITA

90527 I trapianti d’organo R. PROIETTI-I. CARRASCO

90528 Eutanasia e dignità della morte I. CARRASCO-M. CALIPARI

90519 AREA DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA E DELLA GENETICA

90529 La sperimentazione clinica A.G. SPAGNOLO e coll.
90530 Genetica e genomica P. CHIURAZZI

90520 AREA DELLA RELAZIONE
OPERATORI SANITARI-PAZIENTE-ISTITUZIONE

90531 La relazione operatori sanitari-paziente-famiglia A.G. SPAGNOLO e coll.-A.TURRIZIANI
90532 Teorie della giustizia, economia e organizzazioni sanitarie G. RICCIARDI-D. SACCHINI

90521 AREA DELL’ETICA CLINICA E DEI COMITATI DI BIOETICA

90533 Etica clinica I.CARRASCO-A.G. SPAGNOLO-N. COMORETTO

90534 I comitati etici A.G. SPAGNOLO e coll.-N. COMORETTO

90522 AREA DELLA BIOETICA E FORMAZIONE

90535 Comportamenti a rischio e prevenzione R. MINACORI

90536 Bioetica, educazione e formazione nel sistema sanitario M. L. DI PIETRO
D. MOLTISANTI

90537 Bioetica e didattica R. VIGANÒ-M. NICOLAIS-C. CAVONI
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NORME GENERALI

1. Il Corso ha durata biennale e si svolge in una duplice forma in modo intensivo con un totale
di 44 ore a settimana per quattro settimane ogni anno e offrendo corsi on-line che equivar-
ranno a 175 ore annuali d’insegnamento.

2. La frequenza del Corso è obbligatoria (con firma di frequenza) a non meno dell’80% delle
lezioni frontali.

3. Possono fare domanda di ammissione all’esame attitudinale coloro che sono in possesso di
titoli accademici (laurea o equipollenti) in Medicina e Chirurgia, Biologia, Farmacia, Teo-
logia, Filosofia, Giurisprudenza, Pedagogia e affini. Per poter conseguire il titolo con rico-
noscimento civile di Master in Bioetica e Formazione di secondo livello, il candidato dovrà
essere in possesso di una laurea specialistica.

4. L’ammissione al Corso è condizionata dal superamento dell’esame attitudinale e, per gli stu-
denti stranieri, dalla conoscenza della lingua italiana. Si richiede una lettera di presentazione
del proprio superiore ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi e i seminaristi. I laici dovranno
presentare una lettera del parroco.

5. La domanda per partecipare all’esame di ammissione, dattiloscritta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata a: Prof. Livio Melina, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II – P.zza S. Gio-
vanni in Laterano, 4 – 00184 Roma. Nella domanda che dovrà pervenire entro il 28 novem-
bre , dovranno essere indicate: le proprie generalità, il titolo accademico posseduto,
l’indirizzo, un recapito telefonico ed e-mail a cui sarà fatta ogni comunicazione. Alla do-
manda dovranno essere inoltre allegati una foto e un curriculum vitae, da cui emerga l’in-
teresse del candidato per la Bioetica. L’esame consisterà in un colloquio orale, finalizzato
alla conoscenza delle motivazioni del candidato e della attitudine al tipo di corso.

6. I candidati che avranno superato il colloquio di ammissione, saranno invitati ad immatri-
colarsi entro il 7 gennaio, consegnando in segreteria la documentazione richiesta (3 foto
formato tessera, diploma originale di scuola superiore, modulo d’iscrizione, certificato di
laurea). Agli studenti non italiani è richiesto il permesso di soggiorno e l’indicazione del
loro domicilio a Roma. Ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse (€ 2.750,00 da versare
in un’unica soluzione per i 2 anni accademici).

7. La segreteria provvederà automaticamente al rinnovo dell’iscrizione al II anno di corso.

8. Per l’iscrizione come studente “ospite”:
• Domanda sul modulo fornito dalla segreteria
• Documento di identità in fotocopia e originale (carta di identità per membri UE; pas-

saporto per tutti gli altri paesi
• Lettera di presentazione del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed

i seminaristi. I laici dovranno presentare una lettera di presentazione del Parroco
• Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse (150,00 euro per ciascun corso)
• 2 fotografie formato tessera
• Gli studenti non cittadini italiani: permesso di soggiorno in fotocopia e originale
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9. Il termine ultimo per completare gli studi è rappresentato dalla sessione straordinaria di tesi
di febbraio 2011. In nessun caso, decorso tale termine, sarà possibile sostenere la difesa della
tesi e conseguire il titolo.

NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEL MASTER

Per il conseguimento del titolo di Master in Bioetica e Formazione ogni iscritto dovrà fre-
quentare non meno dell’80% delle lezioni, superare tutti gli esami, realizzare quanto richiesto
per i corsi on-line e dimostrare la conoscenza elementare di almeno una delle seguenti lingue
(esclusa quella materna e di ceppo diverso da essa): inglese, francese, tedesco, spagnolo. Detta
conoscenza è dimostrata da regolare documentazione o dal superamento di una prova presso
l’Istituto Giovanni Paolo II (a richiesta dell’interessato): essa consiste nella lettura e traduzione
immediata di opere.

Dovrà, infine, essere elaborata una tesina di non meno di 30 e non più di 50 cartelle, cor-
redata di opportuna bibliografia, su un argomento proposto dal candidato entro la fine delle
lezioni del II anno e presentato mediante modulo (schema di tesi), fornito dalla Segreteria del-
l’Istituto Giovanni Paolo II, approvato dai Direttori del Corso. Detta tesina, in 3 copie in for-
mato regolamentare, dovrà essere consegnata nei termini previsti unitamente al modulo del
“nulla osta” firmato dal Professore Relatore da sottoporre all’approvazione dei Direttori del
Corso, nelle sessioni previste dal calendario e discussa davanti ad una Commissione di Profes-
sori.

Il biennio si conclude con la discussione pubblica della tesi, davanti alla Commissione.

Il voto finale (espresso in trentesimi) è calcolato in base ai seguenti coefficienti:
– Media corsi: 50%
– Dissertazione: 50%
In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.



ORARIO DELLE LEZIONI





Licenza e Dottorato
I semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70179 MELINA-
GRYGIEL1

75318 GOTIA1

75479 MERECKI

70368 D’AGOSTINO
70419 OGNIBENI
75472 MARENGO
75495 NORIEGA
75496 SALMERI

70294 OGNIBENI 70445 MELINA
75493 MARENGO
75494 MERECKI

70447 BINASCO
70452 LAFFITTE
70453 SALMERI
75476 KAMPOWSKI
75478 MARINI

II ora
9.25 – 10.10

70179 MELINA-
GRYGIEL1

75318 GOTIA1

75479 MERECKI

70368 D’AGOSTINO
70419 OGNIBENI
75472 MARENGO
75495 NORIEGA
75496 SALMERI

70294 OGNIBENI 70445 MELINA
75493 MARENGO
75494 MERECKI

70447 BINASCO
70452 LAFFITTE
70453 SALMERI
75476 KAMPOWSKI
75478 MARINI

III ora
10.20 – 11.05

70443 GRANADOS 70444 KAMPOWSKI 75473 MELINA
75474 NORIEGA
75321 OGNIBENI

70446 BACCARINI
70449 DI PIETRO
75471 KAMPOWSKI
75480 NORIEGA

70376 BELARDINELLI5

IV ora
11.15-12.00

70443 GRANADOS 70444 KAMPOWSKI 70448 COLOMBO3

70450 GRYGIEL S.
75473 MELINA
75474 NORIEGA
75321 OGNIBENI

70446 BACCARINI
70449 DI PIETRO
75471 KAMPOWSKI
75480 NORIEGA

70376 BELARDINELLI5

V ora
12.00 – 12.45

70175 MERECKI 70175 MERECKI 70448 COLOMBO3

70450 GRYGIEL S.
70376 BELARDINELLI5

VI ora
15.00 – 15.45

70451 KUPCZAK2

70319 POMPA
70451 KUPCZAK2 75477 KUPCZAK4 75475 BINASCO

70451 KUPCZAK2
75477 KUPCZAK4

VII ora
15.45 – 16.30

70451 KUPCZAK2

70319 POMPA
70451 KUPCZAK2 75477 KUPCZAK4 75475 BINASCO

70451 KUPCZAK2
75477 KUPCZAK4

VIII ora
16.35 – 17.20

70451 KUPCZAK2 70451 KUPCZAK2 75477 KUPCZAK4 70451 KUPCZAK2 75477 KUPCZAK4

IX ora
17.30 – 18.15

X ora
18.15 – 19.00

1. Il corso 70179 “Introduzione alla communio personarum” e il seminario 75318 “Propedeutica
alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire
dal 5 ottobre, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2. Il prof. Kupczak terrà il corso 70451 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 26-27-
29 ottobre; 23-24-26 novembre; 30-1 dicembre 2009.

3. Il prof. Colombo terrà il corso 70448 in 6 incontri di 2 ore ciascuno nelle seguenti date: 14-21-
28 ottobre; 4-18-25 novembre 2009.

4. Il prof. Kupczak terrà il seminario 75477 in 7 incontri secondo il seguente calendario: 28-30 ot-
tobre (15.00-17.20); 25-27 novembre (15.00-17.20); 2-3-4 dicembre 2009 (15.00-18.15).

5. Il prof. Belardinelli terrà il corso 70376 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 9-23-
30 ottobre 2009; 6-13-27 novembre 2009; 4-11 dicembre 2009.
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Licenza e Dottorato
II semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70400 BLANGIARDO2

70458 D’AGOSTINO
75490 ORSUTO

70455 MARENGO
75500 OGNIBENI

70456 NORIEGA
75498 KAMPOWSKI
75499 MELINA

70297 PEREZ-SOBA3

II ora
9.25 – 10.10

70400 BLANGIARDO2

70458 D’AGOSTINO
75490 ORSUTO

70455 MARENGO
75500 OGNIBENI

70456 NORIEGA
75498 KAMPOWSKI
75499 MELINA

70297 PEREZ-SOBA3

III ora
10.20 – 11.05

70461 MARINI
70442 SGRECCIA
75489 MERECKI

70457 BONNEWIJN1

70459 D’AURIA
75488 MARENGO
75497 GRYGIEL S.

75481 BACCARINI
75483 DI PIETRO
75486 GRYGIEL M.
75492 PILLONI

70176 PILLONI
75484 DIRIART
75485 GRANADOS

70297 PEREZ-SOBA3

IV ora
11.15-12.00

70461 MARINI
70442 SGRECCIA
75489 MERECKI

70457 BONNEWIJN1

70459 D’AURIA
75488 MARENGO
75497 GRYGIEL S.

75481 BACCARINI
75483 DI PIETRO
75486 GRYGIEL M.
75492 PILLONI

70176 PILLONI
75482 BINASCO
75484 DIRIART
75485 GRANADOS

70372 BINASCO
70460 EDART
75487 LAFFITTE

V ora
12.00 – 12.45

70457 BONNEWIJN1 70457 BONNEWIJN1 75482 BINASCO 70372 BINASCO
70460 EDART
75487 LAFFITTE

VI ora
15.00 – 15.45

70457 BONNEWIJN1 70462 PEREZ-SOBA2
70463 PESCI

70297 PEREZ-SOBA3

VII ora
15.45 – 16.30

70457 BONNEWIJN1

70320 POMPA
70462 PEREZ-SOBA2
70463 PESCI

VIII ora
16.35 – 17.20

70320 POMPA 70462 PEREZ-SOBA2
75491 PESCI

IX ora
17.30 – 18.15

70400 BLANGIARDO2 70462 PEREZ-SOBA2
75491 PESCI

X ora
18.15 – 19.00

70400 BLANGIARDO2

Nota bene: nella settimana che va dal 15 al 19 febbraio 2010 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore
di lezione previste per il corso “70454” (Professori De Malherbe –– Schindler – Tanzella Nitti).
1. Il prof. Bonnewijn terrà il corso 70457 nelle seguenti date: 22-23 febbraio 2010; 1-2-8-9-15-16

marzo 2010.
2. Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 22-23 febbraio 2010; 1-2-8-9-15-16-

22-23 marzo 2010; 12-13 aprile 2010.
3. Il prof. Pérez-Soba terrà il corso 70462 in 6 incontri di 4 ore ciascuno nelle seguenti date: 25 feb-

braio 2010; 4-11-18-25 marzo 2010; 15 aprile 2010.
4. Il prof. Pérez-Soba terrà il corso 70297 in 6 incontri di 4 ore ciascuno nelle seguenti date: 26 feb-

braio 2010; 5-12-19-26 marzo 2010; 16 aprile 2010.
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Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia
I semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70179 MELINA-
GRYGIEL1

75318 GOTIA1

70368 D’AGOSTINO 80507 DI PIETRO 70447 BINASCO
70452 LAFFITTE

II ora
9.25 – 10.10

70179 MELINA-
GRYGIEL1

75318 GOTIA1

70368 D’AGOSTINO 80505 GRYGIEL S. 80507 DI PIETRO 70447 BINASCO
70452 LAFFITTE

III ora
10.20 – 11.05

80504 NORIEGA 80323 MARENGO 80505 GRYGIEL S. 80511 GAMBINO 80503 SALMERI

IV ora
11.15-12.00

80504 NORIEGA 80323 MARENGO 70448 COLOMBO2 80511 GAMBINO 80503 SALMERI

V ora
12.00 – 12.45

70175 MERECKI 70175 MERECKI 70448 COLOMBO2

VI ora
15.00 – 15.45

70319 POMPA 80510 PESCI

VII ora
15.45 – 16.30

70319 POMPA 80510 PESCI

VIII ora
16.35 – 17.20

80503 BINASCO

IX ora
17.30 – 18.15

80503 BINASCO

X ora
18.15 – 19.00

1. Il corso 70179 “Introduzione alla communio personarum” e il seminario 75318 “Propedeutica
alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire
dal 5 ottobre, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione

2. Il prof. Colombo terrà il corso 70448 in 6 incontri di 2 ore ciascuno nelle seguenti date: 14-21-
28 ottobre; 4-18-25 novembre 2009.
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Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia
II semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70400 BLANGIARDO1 80335 MERECKI 80016 OGNIBENI 70297 PEREZ-SOBA3

II ora
9.25 – 10.10

70400 BLANGIARDO1 80335 MERECKI 80016 OGNIBENI 70297 PEREZ-SOBA3

III ora
10.20 – 11.05

70459 D’AURIA 80017 DIRIART 80327 KAMPOWSKI 70297 PEREZ-SOBA3

IV ora
11.15-12.00

70459 D’AURIA 80017 DIRIART 80327 KAMPOWSKI 70372 BINASCO

V ora
12.00 – 12.45

70372 BINASCO

VI ora
15.00 – 15.45

80512 FELICE 70462 PEREZ-SOBA2 70297 PEREZ-SOBA3

VII ora
15.45 – 16.30

70320 POMPA 80512 FELICE 70462 PEREZ-SOBA2

VIII ora
16.35 – 17.20

70320 POMPA 70462 PEREZ-SOBA2

IX ora
17.30 – 18.15

70400 BLANGIARDO1 70462 PEREZ-SOBA2

X ora
18.15 – 19.00

70400 BLANGIARDO1

Nota bene: nella settimana che va dal 15 al 19 febbraio 2010 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore
di lezione previste per il corso “70454” (Professori De Malherbe –– Schindler – Tanzella Nitti).

1. Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 22-23 febbraio 2010; 1-2-8-9-15-16-
22-23 marzo 2010; 12-13 aprile 2010.

2. Il prof. Pérez-Soba terrà il corso 70462 in 6 incontri di 4 ore ciascuno nelle seguenti date: 25 feb-
braio 2010; 4-11-18-25 marzo 2010; 15 aprile 2010.

3. Il prof. Pérez-Soba terrà il corso 70297 in 6 incontri di 4 ore ciascuno nelle seguenti date: 26 feb-
braio 2010; 5-12-19-26 marzo 2010; 16 aprile 2010.
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DESCRIZIONE DEI CORSI





DESCRIZIONE DEI CORSI*

70446 BACCARINI E. – La persona come struttura relazionale

1. La relazione come struttura fondamentale della persona
2. Indagine fenomenologica-esistenziale della categoria di relazione
3. Corporeità
4. Differenza
5. Reciprocità
6. Dialogicità
7. Responsabilità

Bibliografia:
E. BACCARINI, La persona e i suoi volti, Anicia, Roma 20032.
M. BUBER, Io e tu, in Il principio Dialogico, San Paolo, Cinsiello Balsamo 2004.
R. GUARDINI, Mondo e persona, Morcelliana, Brescia 20022, 133-205.

70376 BELARDINELLI S. – Libertà e bene comune nella famiglia

1. Famiglia e complessità sociale
2. Le funzioni sociali della famiglia
3. Natalità e libertà

Bibliografia:
S. BELARDINELLI, L’altro illuminismo. Politica, religione e funzione pubblica della verità, (in corso

di pubblicazione).
S. BELARDINELLI, La normalità e l’eccezione. Il ritorno della natura nella cultura contemporanea,

Rubbettino, Catanzaro 2002.
P. DONATI, Manuale di sociologia della famiglia, Laterza, Bari 1998.
P. DONATI – F. FERRUCCI, Verso una nuova cittadinanza della famiglia in Europa, Franco Angeli,

Milano 1994.

70372 BINASCO M. – Psicopatologia dei legami familiari

1. Il normale e il patologico per il soggetto e i suoi legami.
2. Universalismo scientifico e civiltà odierna. Dissolvimento e debolezza simbolica dei le-

gami umani. Godimento, desiderio e domanda d’amore.
3. Esiste ancora la famiglia? Amore versus matrimonio? Un desiderio coniugale e fami-

gliare. Il patto coniugale.
4. Gli eventi critici nella vita famigliare e le risposte patologiche ad essi. La crisi famigliare

e il legame disperante; separazione, divorzio, nuovi legami.
5. Il figlio: generazione o fabbricazione? Il desiderio di maternità e la funzione della madre.

Il desiderio di paternità e la funzione del padre. L’adozione

* I corsi descritti sono elencati in ordine alfabetico di docente
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6. Le forme del rifiuto: la questione dell’aborto. Maltrattamento e abuso in famiglia. Pa-
tologia ed educazione.

Bibliografia:
V. ANDREOLI, Dalla parte dei bambini. Per difendere i nostri figli dalla violenza, Super Bur, Mi-

lano 2003.
M. BINASCO, Soggetto dell’inconscio e legami famigliari, (in corso di ultimazione).
M. BINASCO, vari articoli e contributi del professore.
C. CANGUILHEM, Il normale e il patologico, Einaudi, Torino 1998.
V. CIGOLI, Psicologia della separazione e del divorzio, Il Mulino, Bologna 2000.
M. FIUMANÒ, A ciascuna il suo bambino, Pratiche Editrice, Milano 2000.
M. MALACREA – A. VASSALLI (a cura di), Segreti di famiglia, Cortina, Milano 1990.
E. SCABINI - R. IAFRATE, Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, Bologna 2003.
P.WATZLAWICK,Di bene in peggio. Istruzioni per un successo catastrofico, Feltrinelli, Milano 1998.
P. WATZLAWICK, Istruzioni per rendersi infelici, Feltrinelli, Milano 1997.

70447 BINASCO M. – La questione del gender e della “cultura gay”

1. La «sovversione sessuale» nella società odierna e il contributo della psicoanalisi alla sua
lettura e trattamento: la «scomposizione dei fattori» dell’esperienza umana del sesso, la
«perversione generalizzata», l’eclissi (rimozione, sconfessione, ...) sociale dell’amore
come legame.

2. Perché il gender? quale nesso con l’omosessualità? Ragioni reali e ragioni ideologiche nei
gender studies e nella cosiddetta cultura gay: analisi dei fattori principali. I sessi: uno,
nessuno, centomila? Effetti collaterali: la cancellazione del sesso femminile.

3. Fattori simbolici, fattori immaginari e fattori reali nella questione sessuale per l’essere
umano (il «mistero del corpo parlante», il vivente chiamato dal logos): ideali sociali,
identificazioni simboliche e immaginarie, desiderio, fantasmi, la differenza sessuale e il
fallo, le pulsioni, le diverse forme di soddisfazione ecc.

4. Qual è, se c’è, il rapporto tra il sesso, il senso e la verità?

Bibliografia:
M. BINASCO, vari articoli e contributi del professore.
M. BINASCO, Il mito del desiderio per l’identico, Cantagalli, Siena (di prossima pubblicazione)
L. BERSANI,Homos, Harvard University Press, Cambridge 1995 (tr. it.Homos, Editrici Pratiche

1998; tr. Sp. Homos, Manantial, Buenos Aires 1998; tr. Fr. Homos. Repenser l’identité, Ed.
Odile, Paris, 1998).

J. BUTLER, Undoing Gender, Routledge, London and New York 2004 (tr. it. La disfatta del ge-
nere, Meltemi 2006; tr. sp. Deshacer el genero, Paidos Iberica Ediciones, S.A.).

J. BUTLER, Giving an Account of Oneself: a Critique of Ethical Violence, Van Gorcum Ltd. 2005
(tr. it. Critica della violenza etica, Feltrinelli, Milano 2006).

T. CANTELMI (ED.), Cattolici e psiche. La controversa questione omosessuale, San Paolo Edizioni,
Cinisello Balsamo 2008.

M. FOUCAULT, Storia della sessualità, 3 voll., Feltrinelli, Milano 2001.
M. FOUCAULT, passi da interviste fornite dal professore.
G. MOREL, Ambiguités sexuelles, sexuation et psychose, Anthropos, Paris 2000.
J. NICOLOSI, Omosessualità maschile: un nuovo approccio, Sugarco, Milano 2002.
C. SOLER, Quel che Lacan diceva delle donne, Franco Angeli, Milano 2005.
A SULLIVAN, Virtually Normal. An Argument about Homosexuality, Vintage Books, New York

1995.
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80503 BINASCO M. – Introduzione alla psicologia della sessualità

Programma e bibliografia verranno forniti durante lo svolgimento del corso.

70400 BLANGIARDO G. C. -Metodologia della ricerca empirica sulla società e la famiglia

1. Fonti e strumenti per un approccio statistico alla conoscenza della società e delle sue trasfor-
mazioni:
a. Le fonti statistiche: rassegna e valutazione critica
b. Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati. Censimenti e indagini campio-

narie. Organizzazione, rappresentazione e divulgazione del materiale statistico di
base.

c. Costruzione e interpretazione degli indicatori sociali e demografici

2. Approfondimenti tematici su popolazione e famiglia
a. Tendenze e problematiche nel quadro delle dinamiche della popolazione nel Sud e

nel Nord del mondo.
b. La demografia dei Paesi ricchi: calo della natalità e invecchiamento demografico.
c. Natalità e famiglia nell’Italia del XXI secolo.
d. La difesa della vita: da fenomeno statistico a dramma umano e sociale.
e. Le migrazioni internazionali: tra necessità, convenienza ed etica.
f. Povertà e esclusione sociale: misurazione e analisi del fenomeno
g. Le politiche demografiche e familiari.

Bibliografia:
AA.VV., Dizionario della Dottrina Sociale, Vita e Pensiero, Milano, 2004, pp. 435-437 e 485-

489.
AA.VV., Generazioni, famiglie, migrazioni. Pensando all’Italia di domani, Ed. Fondazione G.

Agnelli, Torino 2006.
G.C. BLANGIARDO, Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna 1997.
G.C. BLANGIARDO, I dati di un mondo in movimento, in Nuntium, 30 (2006/3) 43-49.
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Evoluzioni demografiche, dimensioni etiche e pastorali,

Libreria Ed. Vaticana, Roma 1994.
Durante il corso verranno distribuite o rese disponibili via web una serie di schede sintetiche per la
preparazione all’esame e alcune lettura per facilitare il dibattito sugli approfondimenti tematici.

70457 BONNEWIJN O. – Teologia dell’infanzia

1. «Sei tu che mi hai intessuto nel seno di mia madre» (Sal 139,13): l’alleanza creatrice.
2. «Perciò l’uomo si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne» (Gn 2,24): l’amore

sponsale, culla di una nuova persona.
3. «Per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo» (Lc 1,44): la vita nascosta dell’em-

brione umano.
4. «Cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52) : gli

primi anni del bambino.
5. «Perisca il giorno che io nacqui» (Gb 3,3): ferite e violenze.
6. «Cerco i miei fratelli» (Gn 37,16): l’avventura della fratellanza.

Bibliografia:
T AVALLE, L’enfant, maître de simplicité, Parole et Silence, Paris 2009.
H.U. VON BALTHASAR, Se non diventerete come questo bambino. Quattro meditazioni cristologiche,

Piemme, Milano 1995.
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GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, 1981.
GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae, 1995.
M. OUELLET, Divina somiglianza – Antropologia trinitaria della famiglia, Lateran University

Press, Roma 2004.
G. SIEWERTH, Metaphysik der Kindheit, Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg i. Brisgau 1957.
J. VANIER, Ogni uomo è una storia sacra, EDB, Bologna 2001.
A.WÉNIN,Giuseppe o l’invenzione della fratellanza. Lettura narrativa e antropologica della Genesi.

IV. Gen. 37-50, EDB, Bologna 2007.

70448 COLOMBO R. – Questioni bioetiche di fine vita

Programma e bibliografia verranno forniti durante lo svolgimento del corso

70368 D’ AGOSTINO F. – Diritto di famiglia

1. La famiglia come istituto giuridico fondamentale. Matrimonio, filiazione, parentela,
affinità.

2. Che cosa è la famiglia: prospettive storiche e teoriche.
3. Famiglia e società: questioni di struttura e di antecedenza.
4. La famiglia di fatto.
5. La scissione tra diritto di famiglia e diritto dei minori.
6. Famiglia e bioetica.
7. Prospettive di diritto positivo e di diritto comparato.

Bibliografia:
F. D’AGOSTINO, Una filosofia della famiglia, nuova edizione riveduta ed ampliata, Giuffrè, Mi-

lano 2003 (tr. spagnola: Elementos para una filosofia de la familia, segunda edicion, Rialp,
Madrid 2002).

F. TOMMASEO, Diritto di famiglia, CEDAM, Padova 2000 (o successiva edizione).

70458 D’AGOSTINO F. – La cura e la morte nel contesto familiare: problemi etici e bioetici

1. Il patrimonio genetico come patrimonio familiare.
2. Malattie degenerative e assistenza familiare.
3. Problemi fondamentali di bioetica di fine vita.
4. Le “scelte tragiche” e le scelte di fine vita.
5. Il “fiduciario”.
6. Donazione di organi da vivente e da cadavere.
7. Autonomia e autodeterminazione.

Bibliografia:
F. D’AGOSTINO, Bioetica, nella prospettiva della filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 19983

(tr. spagnola: Bioética. Estudios de filosofia del derecho, Ediciones Internacionales Universi-
tarias, Madrid 2003).

F. D’AGOSTINO, Una filosofia della famiglia, nuova edizione riveduta ed ampliata, Giuffrè, Mi-
lano 2003 (tr. spagnola: Elementos para una filosofia de la familia, segunda edicion, Rialp,
Madrid 2002).

F. D’AGOSTINO, Parole di Bioetica, Giappichelli, Torino 2005.
F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica. Nozioni fondamentali, La Scuola, Brescia 2007.
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70459 D’AURIA A. I problemi della nullità matriomoniale in prospettiva pastorale

1. La forma canonica del matrimonio (cann. 1108-1123).
2. Gli impedimenti matrimoniali, con accenni a dispensa e giusta causa (cann. 1073-

1094).
3. I vizi del consenso (cann. 1095-1103).
4. La possibile convalidazione e sanatio del matrimonio (cann. 1156-1165)

Bibliografia:
AA.VV., Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio, (a cura di Ortiz M.A.),

Giuffrè, Milano 2005.
AA.VV., Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani,

L.E.V., Città del Vaticano 1989.
AA.VV., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, L.E.V., Città del Vaticano 1990.
AA.VV., L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico, L.E.V., Città del

Vaticano 2000.
ANDREA D’AURIA, Il timore grave nell’attuale legislazione canonica, Urbaniana University Press,

Città del Vaticano 2003.
ANDREA D’AURIA, Inganno, frode, deliberazione. Il dolo nel Codice di Diritto Canonico, Urba-

niana University Press, Città del Vaticano 2004.
P.J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Giuffrè, Milano 2001.
P. BIANCHI, Quando il matrimonio è nullo?, Ancora, Milano 1998.
U. NAVARRETE, Derecho matrimonial canònico. Evoluciòn a la luz del Concilio Vaticano II, Bi-

blioteca de Autores Christianos, Madrid 2007.

70454 DE MALHERBE B. – SCHINDLER D.L. – TANZELLA-NITTI G. Biotecnologie e futuro
dell’uomo

Programma e bibliografia verranno forniti durante lo svolgimento del corso

70449 DI PIETRO M. L. – Educazione alla vita ed educazione alla salute

1. Vita, salute e malattia.
2. Prevenzione e salute pubblica: vantaggi e limiti.
3. Comportamenti a rischio: fondazioni etiche e strategie di contrasto.
4. Educazione alla vita e alla salute.
5. Pedagogia della guarigione.

Bibliografia:
G. CANGUILHEM, Sulla medicina. Scritti 1955-1989,Einaudi, Torino 2007.
A. DAWSON – M. VERWEIJ, Ethics, prevention and public health, Oxford University Press, New

York 2007.
M.L. DI PIETRO, Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.
P. SGRECCIA, La dinamica esistenziale dell’uomo. Lezioni di filosofia della salute, Vita e Pensiero,

Milano 2008.

80507 DI PIETRO M. L. – La questione bioetica e la famiglia

1. Le origini della Bioetica.
2. Definire un’identità.
3. Antropologia ed etica in bioetica.
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4. Famiglia ed educazione alla salute.
5. Famiglia e salute della donna e del bambino.

Bibliografia:
M.L. DI PIETRO, Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.
H. JONAS, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, Torino 1997.
A.R. JONSEN, The Birth of Bioethics, Oxford University Press, New York 1998.
A. PESSINA, Bioetica. L’uomo sperimentale, Mondadori, Milano 1999.
E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica I. Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano

2007.
A. SCOLA (a cura di), Quale vita? La bioetica in questione, Mondadori, Milano 1998.

80017 DIRIART A. – Teologia del matrimonio cristiano

1. Introduzione: problematica e metodologia.
2. Cristo sacramento dell’amore divino.
3. Sacramentalità del matrimonio cristiano.
4. Indissolubilità del matrimonio cristiano.
5. “Questo mistero è grande”: Cristo sposo, Chiesa sposa e matrimonio
6. Conclusione: il matrimonio cristiano, mistero e vocazione.

Bibliografia:
M. OUELLET, Mistero e sacramento dell’amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per la

nuova evangelizzazione, Cantagalli, Roma 2007.
Ulteriori informazioni bibliografiche verranno fornite di volta in volta nel corso delle lezioni.

70460 EDART J.B. – Il corpo nella Scrittura

I. Antico Testamento :
1. Il corpo, luogo della comunione: a. Comunione tra l’uomo e la donna, b. Comunione

con Dio
2. Il corpo, luogo della morte e della speranza : a. Morte e malattia segni del peccato, b. la

speranza nella redenzione del corpo.

II. Nuovo Testamento :
1. Il corpo guarito e risorto: a. La guarigione del corpo : una dignità ritrovata, b. Il corpo

risorto, adempimento della creazione ;
2. Il corpo di Cristo : a. Il corpo eucaristico, b. Il corpo ecclesiale.

Bibliografia:
X. LACROIX, Il corpo di carne : La dimensione etica estetica e spirituale dell’amore, EDB, Bologna

1996 (Le corps de chair).
J. A. MOTYER, soma, in C. BROWN (ED.), The New International Dictionary of New Testament

Theology, Pater Noster Press, Exeter 1975.
T. PFRIMMER, Une théologie du corps, in Etudes Théologiques et Religieuses 72 (1997), 27-45
T. PFRIMMER -S.W. SON, Corporate Elements in Pauline Anthropology, A study of selected terms,

idioms,and concepts in the light of Paul’s usage and background, Ed. Pontificio Istituto Biblico,
Roma 2001

H.W. WOLFF, Antropologia dell’Antico Testamento, Ed. Queriniana, Brescia 20022.
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80512 FELICE F. – Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa

1. Il Magistero sociale della Chiesa dalla Rerum Novarum ad oggi:
a. Contesto storico
b. Schema
c. Contenuti
d. Criteri
e. Strumenti di lettura

2. Le questioni specifiche della famiglia, scuola di realismo e di autogoverno.

Bibliografia:
F. FELICE – P. ASOLAN, Appunti di Dottrina sociale della Chiesa, Rubbettino, Soneria Mannelli

2008.
Una raccolta di encicliche sociali (tra le diverse edizioni disponibili).

80511 GAMBINO G. – Unioni omosessuali: dimensioni giuridiche

1. Le unioni omosessuali nella società contemporanea.
2. Significati dell’omosessualità tra natura e cultura.
3. Differenza di genere, matrimonio e famiglia nella domanda di riconoscimento pubblico

dei movimenti omosessuali.
4. Interventi normativo-istituzionali dell’Unione Europea e dei Paesi membri.
5. Struttura giuridica della coesistenza, laicità e giusnaturalismo.
6. Identità sessuata, famiglia e trasformazione dei valori.

Bibliografia:
G. GAMBINO, Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto, Giuffré, Milano 2007.

70443 GRANADOS J. – Corpo e Spirito: sacramento originario e sacramento di salvezza

1. Spirito e corpo nella creazione: la logica sacramentale.
2. Il matrimonio come sacramento originario.
3. Spirito e corpo: il Cristo e la Chiesa.
4. Il dono dello Spirito: il matrimonio come sacramento di salvezza.
5. Il “corpo spirituale”: verso la pienezza escatologica.

Bibliografia:
P. EVDOKIMOV, Le Sacrament de l’amour: le mystère conjugal a la lunière de la Tradition orthodoxe,

De l’Epi, Paris 1962.
J. GRANADOS, La carne si fa Amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Cantagalli, Siena

2009.
L.F. LADARIA, “Cristologia del Logos y Cristologia del Espíritu”, in Gregorianum 61 (1980)

353-360.
L.F. LADARIA, “La Uncíón de Jesús y el don del Espíritu”, in Gregorianum 71 (1990) 547-571.
G. MARCEL, Dal rifiuto all’invocazione, Roma 1976.
M. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard 1945.
A. ORBE, La Unción del Verbo. Estudios Valentinianos III, Roma 1961.
M. OUELLET, Mistero e Sacramento dell’amore. Teologia del Matrimonio e della famiglia per la

nuova evangelizzazione, Cantagalli, Siena 2007.
W. PANNENBERG, Toward a Theology of Nature. Essays on Science and Faith, Westminster Press,

Louisville, Kentucky 1993.
J. A. T. ROBINSON, Il corpo: studio sulla teologia di san Paolo, Torino 1967.
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70450 GRYGIEL S. – La presenza della donna nella società

1. La meraviglia della differenza sessuale.
2. Il dialogo di “Adamo” e di “Eva”.

Bibliografia:
GIOVANNI PAOLO II, Mulieris Dignitatem, 1988.
S. GRYGIEL, Dolce guida e cara, Cantagalli, Siena 2008.

80505 GRYGIEL S. – Il mistero della persona

1. Il cuore della metafisica antropologica: i trascendentali verum, bonumet pulchrum.
2. Magna quaestio che l’uomo diventa nella sofferenza. Il dono della morte.
3. La trascendenza della persona umana.
4. La libertà che si rivela nel dono della fede, della speranza e dell’amore.
5. L’incontro delle persone e il loro dialogo.
6. L’ethos, l’etica e la coscienza morale.
7. Il sacro e il profano – la contemplazione e la profanazione.
8. La natura dell’uomo e la legge naturale.
9. L’educazione.
10. Il linguaggio simbolico-mitico.

Bibliografia:
PLATONE, Il Convito; Fedone; Apologia di Socrate.
S. AGOSTINO, Confessioni.
L. NEGRI, Metafisica e persona (lezioni di antropologia filosofica), CUSL, Milano 1995.
S. GRYGIEL, Extra communionem personarum nulla philosophia, Lateran University Press, Roma

2002.

70444 KAMPOWSKI S.– La persona umana: individuo, dono e comunione

1. Perché parliamo di “persone”?
2. Persona, verità e libertà.
3. Corpo ed anima: la persona come essere vivente.
4. La persona e la morte.
5. Il riconoscimento della persona.
6. Creare la comunione: la promessa e il perdono.
7. Il bene comune: fondamento della comunione.
8. La communio personarum e il dono di sé.
9. Chi fa parte della comunità delle persone?

Bibliografia:
H. JONAS, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, Einaudi, Torino 1999.
J. RATZINGER, “Concerning the Notion of Person inTheology”, Communio 17 (1990) 439-54.
J. RATZINGER, “Libertà e verità”, Studi Cattolici 430 (dicembre 1996).
R. SPAEMANN, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, Editori Laterza, Roma-Bari

2005.
K. WOJTYŁA, “La famiglia come «communio personarum»”, in: ID., Metafisica della persona.

Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, a cura di G. REALE e T. STYCZEN, Bompiani, Mi-
lano 2003, 1463-79.

K. WOJTYŁA, Persona e atto, in: ID., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi in-
tegrativi, a cura di G. REALE e T. STYCZEN, Bompiani, Milano 2003, 829-1216.
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80327 KAMPOWSKI S.– Introduzione alla Teologia Morale Fondamentale

1. La morale cristiana oggi: tra crisi e rinnovamento.
2. Aspetti di metodo: le fonti della Teologia Morale.
3. Il fondamento della morale cristiana e il dinamismo dell’agire.
4. Gli atti umani, le virtù, i dono dello Spirito e le beatitudini.
5. Legge naturale e legge di Cristo.
6. Gli assoluti della morale in discussione.
7. Libertà, opzione fondamentale e peccato.
8. La coscienza morale cristiana e la sua formazione.
9. Legge civile e legge morale.
10. Principi per la soluzione di casi difficili.

Bibliografia:
L. MELINA, Morale tra crisi e rinnovamento, Ares, Milano 1983.
L. MELINA – J. NORIEGA – J.J. PÉREZ-SOBA, Camminare nella luce dell’Amore. I fondamenti

della morale cristiana, Cantagalli, Siena 2008.
S. PINCKAERS, Les sources de la morale chrétienne, Editions du Cerf, Paris 1985.
R. SPAEMANN, Grundbegriffe der Moral, Verlag C.H. Beck, München 1982 (tr. it: Concetti

morali fondamentali, Piemme, Casale Monferrato 1993).

70451 KUPCZAK J.– Natura, grazia e secolarizzazione nella modernità

1. La relazione tra natura e grazia
2. La prospettiva di Henri de Lubac e Hans Urs von Balthasar
3. La giusta comprensione di natura e grazia per un’appropriata ecclesiologia
4. La missione della Chiesa nel mondo e la “nuova evangelizzazione” di Giovanni Paolo

II

Bibliografia:
H. U. VON BALTHASAR, The Theology of Hans Barth, San Francisco 1992.
L. F. LADARIA, Introduzione alla antropologia teolofica, Casale Monferrato 1992.
H. DE LUBAC, Augustianism and Modern Theology, New York 1969.
H. DE LUBAC, Le Mystère du surnaturel, Paris 1982.
D. L. SCHINDLER, Heart of the World, Center of the Church. Communio Ecclesiology, Liberalism

and Liberation, Edinburgh 1996.
TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae I-II q. 106-114.

70452 LAFFITTE J.– Figure e percorsi di spiritualità coniugale

1. Gabriel Marcel
2. Jacques e Raïssa Maritain
3. Dietrich von Hildebrand
4. Clive Staples Lewis
5. Romano Guardini
6. H. Caffarrel e l’Anneau d’Or

Bibliografia:
La bibliografia verrà presentata all’inizio del corso
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70455 MARENGO G. – L’uomo creato per amare

1. L’uomo creato in Cristo.
2. “Uomo e donna lo creò”.
3. Corpo e libertà.
4. La “generazione del soggetto”.

Bibliografia:

Testi fondamentali:

A. SCOLA – G. MARENGO – J. PRADES, Antropologia teologica (Amateca 15), Jaca Book, Milano
20062 [trad. sp. EDICEP, Valencia 2003].

A. SCOLA, Il mistero nuziale. 1. Uomo-donna, PUL Mursia, Roma 1998.

Letture consigliate:

AA. VV., Dialoghi sul mistero nuziale. Studi offerti al Cardinale Angelo Scola, a cura di G. MA-
RENGO e B. OGNIBENI, Lateran University Press, Roma 2003.

AA. VV., Dignità e vocazione della donna. Per una lettura della Mulieris dignitatem, (Quaderni
dell’Ossservatore Romano 9), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1989.

D. DE ROUGEMONT, L’amore e l’Occidente, trad. it., Rizzoli, Milano 20012 [or. Fr. Plon, Paris
1939].

C. S. LEWIS, I Quattro amori, trad. it., Jaca Book, Milano 1990.
M. HENRY, Incarnazione. Una filosofia della carne, trad. it., SEI, Torino 2001.
J. PIEPER, Sull’amore, Morcelliana, Brescia 1974.
V. SOLOV’ÉV, Il significato dell’amore, in ID., Il significato dell’amore ed altri scritti, trad. it., La

Casa di Matriona, Milano 1983, 53-107.
H. U. VON BALTHASAR., Teodrammatica II. Le persone del dramma: l’uomo in Dio, trad. it., Mi-

lano 1978, 167-316.
K. WOJTYLA, Perché l’uomo. Scritti inediti di antropologia filosofica, Leonardo, Milano 1995.

80323 MARENGO G. - Temi scelti di antropologia teologica

1. Fondamenti per il discorso teologico sull’uomo.
2. Gesù Cristo, centro del cosmo e della storia.
3. La Creazione in Gesù Cristo.
4. L’uomo, immagine di Dio.
5. Il peccato originale.
6. La giustificazione cristiana.
7. La vita nuova in Cristo nella Chiesa per il mondo.

Bibliografia:
A. SCOLA, Questioni di antropologia teologica, Seconda edizione ampliata, Ed. PUL-Mursia,
Roma 1997.
A. SCOLA - G. MARENGO - J. PRADES, Antropologia teologica (Amateca 15), Jaca Book, Milano

20062 [trad. sp. EDICEP, Valencia 2003].
G. MARENGO, «Amo perché amo, amo per amare». L’evidenza e il compito, Cantagalli, Siena

2007.
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70461 MARINI V. – Amore, matrimonio e famiglia alla luce della mariologia di Giovanni
Paolo II

1. La mariologia nel Magistero di Giovanni Paolo II.
2. Cristologia, Mariologia e Antropologia adeguata.
3. Maria e lo Spirito: al cuore della nuzialità umana.
4. Il mistero biblico del «femminile» manifestato nella «donna-Madre di Dio».
5. La Madre di Dio illumina l’unità duale uomo-donna.
6. Maria e il “grande sacramento”, fondamento dell’unità duale uomo-donna.
7. Sponsalità materna, fisica e spirituale.
8. Maria Madre modello di accoglienza e di cura della vita.
9. Esperienza della nuzialità nella santa Famiglia di Nazaret.

Bibliografia:
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova Editrice-

Libreria Editrice Vaticana, Roma 19954.
ASSOCIAZIONE MARIOLOGICA POLACCA, La Vergine Maria nel Magistero di Giovanni Paolo,

PAMI, Città del Vaticano 2007, 217-235.
S. M. PERRELLA, Ecco tua Madre (Gv 19, 27). La Madre di Gesù nel Magistero di Giovanni Paolo

II e nell’oggi della Chiesa e del mondo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007.
S. M. PERRELLA, La Madre di Gesù nella coscienza ecclesiale contemporanea, PAMI, Città del Va-

ticano 2005.
A. VIRCONDELET, Giovanni Paolo II. La biografia del Papa che ha cambiato la storia, Linolan,

Torino 2005.

70445 MELINA L. – Legge naturale: coscienza e amore

1. Legge e coscienza nella teologia morale
2. La legge naturale nella tradizione e nel dibattito attuale; prospettiva personalista e fon-

dazione teologica
3. La coscienza nel dibattito attuale; la sua forma cristiana nel dinamismo dell’agire
4. Esperienza morale e amore
5. La luce dell’amore come ermeneutica della legge e della coscienza.

Bibliografia:

Testo fondamentale:
L. MELINA – J. NORIEGA – J.J. PÉREZ-SOBA, Camminare nella luce dell’Amore. I fondamenti

della morale cristiana, Cantagalli, Siena 2008 (ed. spagnola: Caminar a la luz del amor. Los
fundamentos de la moral cristiana, Palabra, Madrid 2007).

Letture consigliate:
J. MARITAIN, La loi naturelle ou loi non écrite, éd. Georges Brazzola, Éditions universitaires, Fri-

bourg, Suisse 1986.
L. MELINA, Azione: epifania dell’amore. La morale cristiana oltre il moralismo e l’antimoralismo,

Cantagalli, Siena 2008.
L. MELINA – J.J. PÉREZ-SOBA (a cura di), Il bene e la persona nell’agire, Lateran University Press,

Roma 2002.
J.H. NEWMAN, Lettera al duca di Norfolk. Coscienza e libertà, Paoline, Milano 1999.
J. PIEPER, Sull’amore, Morcelliana, Brescia 1974.
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70179 MELINA L. – GRYGIEL S.- Introduzione alla “communio personarum”

1. Le sfide del contesto culturale odierno.
2. Antropologia e “communio personarum”.
3. Il mistero nuziale nelle sue dimensioni essenziali.

Bibliografia:
S. GRYGIEL, Extra communionem personarum nulla philosophia, LUP, Roma 2002.
L. MELINA, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia

2006.
L. MELINA, Imparare ad amare alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli,

Siena 2009.
A. SCOLA, Uomo-donna. Il caso serio dell’amore, Marietti 1820, Genova-Milano 2002.

70175 MERECKI J. -Magistero su matrimonio e famiglia: chiavi ermeneutiche

1. Breve presentazione dei documenti di base.
2. Competenza del Magistero nelle questioni morali.
3. Il contesto culturale: evoluzionismo, strutturalismo, rivoluzione sessuale.
4. La chiave personalistica: il Concilio Vaticano II.
5. L’amore e fecondità: l’Enciclica Humanae Vitae.
6. La famiglia come communio personarum: l’insegnamento di Giovanni Paolo II.
7. Famiglia e società.

Bibliografia:
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Donum veritatis, Roma 1990.
ID., Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo una

cum nota doctrinali adnexa, Roma 1998.
R. GARCIA DE HARO, Matrimonio e famiglia nei documenti del Magistero, Ares Milano 1993.
F. OCARIZ, “La nota teologica dell’insegnamento dell’Humanae vitae”, in Anthropotes(1988)

25-43.
A. BONANDI, “Il magistero morale secondo la teologia recente”, in La Scuola Cattolica 127

(1999) 735-789.
ID., “L’autocomprensione del magistero morale”, in La Scuola Cattolica 128 (2000) 365-415.
P. BARBERI - D.TETTAMANZI,Matrimonio e famiglia nel magistero della Chiesa, Massimo, Milano

1986.
D. TETTAMANZI, I due saranno una carne sola. Saggi teologici su matrimonio e famiglia, Elle Di

Ci, Torino 1986.

80335 MERECKI J. - Introduzione alle catechesi sul corpo di Giovanni Paolo II

1. Ermeneutica del principio.
2. Elementi della fenomenologia del corpo.
3. La solitudine originale.
4. L’originale unità delle persone.
5. L’innocenza originale.
6. L’uomo come dono.
7. Il corpo come linguaggio.
8. Il problema del femminile.
9. Antropologia della triplice concupiscenza.
10. Il luogo del matrimonio e della famiglia nella storia.
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Bibliografia:
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova Editrice,

Libreria Editrice Vaticana, Roma 1992.
A. SCOLA, Il mistero nuziale. 1. Uomo-Donna, PUL-Mursia, Roma 1998.
A. SCOLA, Il mistero nuziale. 2. Matrimonio-famiglia, PUL-Mursia, Roma 2000.
A. SCOLA, Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore, Marietti, Genova-Milano 2002.
Y. SEMEN, La sessualità secondo Giovani Paolo II, Edizioni San Paolo 2005.
M.WALDSTEIN, Introduction, in JOHN PAUL II,ATheology of the Body, Pauline, Boston 2006, 1-129.

70456 NORIEGA J. – Amore coniugale e procreazione

1. Amore e promessa: la sfida del fidanzamento.
2. L’origine del matrimonio: il dono di sé e il dono dello Spirito.
3. La consumazione dell’amore: l’unione coniugale, i suoi significati e la sua intenzionalità.
4. Fecondità nell’infertilità.
5. Fedeltà e dono del perdono.
6. Verginità: accoglienza e dono di sé.

Bibliografia:
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, Città Nuova-LEV, Roma3 1992.
O. BONNEWIJN, Ethique sexuelle et familiale, Emmanuel, Paris 2006.
C. CAFFARRA, Etica generale della sessualità, Ares, Milano 1992.
L. MELINA, Per una cultura della famiglia. Il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia

2006.
J. NORIEGA, Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale, EDB, Bologna 2006.
M. RHONHEIMER, Etica della procreazione, PUL-Mursia, Roma 2000.
A. SCOLA, Il mistero nuziale 1 et 2, PUL-Mursia, Roma 1998-2000.

80504 NORIEGA J. – GOTIA O. – Castità e carità coniugale

1. La vocazione all’amore: sessualità e felicità.
2. L’amore: tra passione e dono.
3. Castità e carità coniugale.
4. La consumazione dell’amore: dono di sé e dono dello Spirito.

Bibliografia:
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, Città Nuova-LEV, Roma3 1992.
L. MELINA, Per una cultura della famiglia. Il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia

2006.
J. NORIEGA, Il destino dell’Eros. Prospettive di morale sessuale, EDB, Bologna 2006.
J. NORIEGA, Eros e Agape nella vita coniugale, Cantagalli, Siena 2008.
M. RHONHEIMER, Etica della procreazione, PUL-Mursia, Roma 2000.
P. WADELL, The Primacy of Love. An introduction to the Ethics of Thomas Aquinas, Paulist Press,

New York-Mahwah 1992.
K. WOJTYLA, Amore e responsabilità, Marietti, Torino 1982.

70294 OGNIBENI B. – Il matrimonio nel Nuovo Testamento

1. L’insegnamento di Gesù relativo al matrimonio (normativa, parabole, racconti simbolici).
2. L’insegnamento degli apostoli relativo al matrimonio (epistolario paolino ed Apocalisse).
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Bibliografia:
B. OGNIBENI, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, Lateran University Press, Città del

Vaticano 2007.

70419 OGNIBENI B. – La famiglia di Gesù

1. La famiglia naturale di Gesù.
2. La nuova famiglia di Gesù: i Suoi discepoli.

N.B.: Ai partecipanti al corso è richiesta una sufficiente conoscenza della lingua greca

Bibliografia:
Il docente fornirà una dispensa all’inizio del corso.

80016 OGNIBENI B. - Il matrimonio nella Bibbia

1. I racconti della creazione.
2. Le leggi matrimoniali dell’Antico Testamento.
3. Il matrimonio nei libri profetici.
4. L’insegnamento di Gesù relativo al matrimonio.
5. L’insegnamento degli apostoli relativo al matrimonio.

Bibliografia:
F. MANNS E ALTRI, Il matrimonio nella Bibbia, Borla, Roma 2005 (Dizionario di spiritualità bi-

blico-patristica 42).
B. OGNIBENI, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, Lateran University Press, Città del

Vaticano 2007.

70297 PÉREZ-SOBA J.J. – Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia)

1. La Pastorale come scienza: dalla scienza dei pastori all’azione pastorale.
2. Matrimonio ed ecclesiologia.
3. La pastorale familiare: modelli.
4. Tempi della pastorale familiare.
5. Soggetto della pastorale e attori della pastorale
6. Programmazione pastorale
7. Progetto di pastorale diocesana
8. Coordinamento della pastorale
9. Pastorale parrocchiale
10. Altri elementi di pastorale: pastorale specializzata
11. Attenzione pastorale nelle circostanze irregolari

Bibliografia:
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad,

EDICE, Madrid 2001, nn. 165-178.
ID., “La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad”, EDICE, Madrid 2002.
ID., Directorio de la Pastoral Familiar en España (noviembre-2003).
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di Pastorale Familiare (25.VII.1993).
ID., (Ufficio Famiglia), Sulle orme di Aquila e Piscilla. La formazione degli operatori di pastorale

con e per la famiglia, Ed. San Paolo, Milano 1998.
L.MELINA, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 2006.
J.J. PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, El corazón de la familia, Ediciones Facultad de Teología

“San Dámaso”, Madrid 2005.
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70462 PÉREZ-SOBA J.J. – L’organizzazione della pastorale familiare in diocesi e in parrocchia

1. La parrocchia centro della pastorale: importanza e funzioni.
2. Parrocchia come comunità delle famiglie.
3. Parrocchia ed altre istanze.
4. Famiglia ed attenzione fondamentale della parrocchia.
5. Vocazione all’amore come intenzione fondamentale della pastorale familiare.
6. Il gruppo di pastorale familiare.
7. Parrocchia e movimenti.
8. Tempi della pastorale familiare.
9. Periodin di pastorale familiare.
10. Relazioni con altre attività.
11. Programmazione di una pastorale familiare.

Bibliografia:
R. ACOSTA PESO, La luz que guía toda la vida. La vocación al amor, hilo conducor del la pastoral

familiar, EDICE, Madrid 2007.
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad,

EDICE, Madrid 2001, nn. 165-178.
ID., “La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad” (Materiales de trabajo) EDICE,

Madrid 2002.
ID., Directorio de la Pastoral Familiar en España (noviembre-2003).
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di Pastorale Familiare (25.VII.1993).
ID., (Ufficio Famiglia), Sulle orme di Aquila e Piscilla. La formazione degli operatori di pastorale

con e per la famiglia, Ed. San Paolo, Milano 1998.
L. MELINA, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia

2006.
S. NICOLLI – E. E M. TORTALLA, (a cura di), Il perdono in famiglia, Cantagalli, Siena 2008.
J.J. PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, El corazón de la familia, Ediciones Facultad de Teología

“San Dámaso”, Madrid 2005.
L. VIVES SOTO – R. ACOSTA PESO – E. ARANDA AGUILAR, La pastoral familiar en la parroquia,

EDICE, Madrid 2008.

70463 PESCI F. – L’educazione: libertà e rischio

1. L’educazione come dialogo “tra” libertà.
2. Legge e tradizione.
3. L’amore e le sue “strategie”.
4. Comunità.
5. Un esito mai scontato.

Bibliografia:
L. GIUSSANI, Il rischio educativo, Rizzoli, Milano 2005.
F. PESCI, Rischio educativo e ricerca di senso, Aracne, Roma 2007.
F. PESCI, Educazione senza vittime, CEDAM, Padova 2008.
F. PESCI, Desideri, beni, virtù, felicità (dispense del docente).

Ulteriori indicazioni bibliografiche, particolarmente per gli studenti non italiani, saranno fornite
nel corso delle prime lezioni.
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80510 PESCI F. –Modelli e virtù tra teologia, filosofia e scienze dell’educazione

1. Il cristocentrsimo delle virtù.
2. L’educazione cristiana nei prmi secoli.
3. La prospettiva attuale: la morale “di prima persona”.
4. Possibilità di dialogo con la teologia morale.
5. Esigenza di modelli e consapevolezza di virtù.

Bibliografia:
L. MELINA – J. NORIEGA – J.J. PÉREZ-SOBA, Camminare nella luce dell’Amore. I fondamenti

della morale cristiana, Cantagalli, Siena 2008
A. MAC INTYRE, Dopo la virtù, Armando, Roma 2006.
Ulteriori indicazioni bibliografiche, particolarmente per gli studenti non italiani, saranno fornite
nel corso delle prime lezioni.

70176 PILLONI F. - Teologia patristica del matrimonio e della famiglia

1. I contesti: la matrice ebraico-cristiana del sacramento del matrimonio e la visione elle-
nistica e filosofica delle nozze. Aspetti antropologici, rituali ed etici.

2. La sacramentalità delle nozze nella chiesa antica: elementi teologici e liturgici.
3. Linee evolutive di una teologia delle nozze nella Chiesa antica ed il configurarsi di una

teologia del matrimonio.
4. La relazione Chiesa e famiglia nella Chiesa antica e la sua evoluzione.
5. Amore e morale nella Chiesa antica.

Bibliografia:
R. AGUIRRE, Dal movimento di Gesù alla Chiesa cristiana, Borla, Roma, 2005.
AA. VV.,Matrimonio-famiglia nei Padri, Dizionario di spiritualità biblico-patristica 43, Borla,

Roma 2006.
R. CANTALAMESSA (a cura di), Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini, Vita e

Pensiero, Milano 1976.
C. MUNIER, Mariage et virginité dans l’Eglise ancienne, Peter Lang, Berne 1987.
M. NALDINI (a cura di),Matrimonio e famiglia – Testimonianze dei primi secoli, Nardini, Fiesole

(FI) 1996.
F. PILLONI, “Ordinate in me caritatem. Note sull’esegesi patristica di Ct 2,4”, in L. MELINA-

D. GRANADA, Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia, Lateran University Press, Roma
2005, 247-262.

ID., “ ‘Affidati allo Spirito Santo’. Riflessioni pneumatologiche in margine ad alcuni testi pa-
tristici”, in L. MELINA - J. NORIEGA, Camminare nella luce. Prospettive della Teologia morale
a partire da Veritatis Splendor, Lateran University Press, Roma 2004, 751-771.

ID., “ ‘Verso un solo essere’. La comunione nuziale in alcuni testi di filosofi greci in epoca cri-
stiana”, in G. GRANDIS-J. MERECKI, L’esperienza sorgiva. Persona-Comunione-Società, Studi
in onore del Prof. S. Grygiel, Cantagalli, Siena 2007, 193-212.

G. SFAMEMI GASPARRO - C. MAGAZZÙ - C. ALOE SPADA (a cura di), La coppia nei Padri, Paoline,
Milano 1991.

K. VLADIMIR, Coniugalia Festa. Eine Untersuchung zu Liturgie und Theologie der christlichen
Eheschliessungsfeier in Euchologien, Augustinus Verlag, Würzburg 2003.

70319 POMPA G. - Fisiologia della riproduzione umana

1. Il genoma umano
2. Differenziazione sessuale e identità maschile e femminile: la corporeità come immagine

ed espressione del mistero della persona umana
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3. Gametogenesi e fecondazione
4. L’origine della vita: il progetto di paternità e maternità iscritto nella struttura biologica

dell’uomo e della donna
5. Lo sviluppo della vita umana: concepimento, fase embrionale e fetale
6. Gravidanza e nascita
7. Fisiologia della riproduzione femminile
8. Fisiologia della riproduzione maschile
9. Infertilità di coppia: cause a approfondimenti diagnostici
10. Aborto spontaneo e aborto provocato
11. Tecniche di fecondazione artificiale

Bibliografia:
Il Docente fornirà delle dispense durante lo svolgimento del corso.
MOORE - PERSAUD, Lo sviluppo prenatale dell’uomo, EdiSES, Napoli 2003.
M. CANTARELLI, Biologia della riproduzione umana, ed. Cofese, Palermo 1995.
A. SERRA, L’uomo-embrione, il grande misconosciuto, collana Ragione, Scienza ed Etica, Canta-

galli, Siena 2003.
W.R. KEYE - J. CHANG, Infertilità: Valutazione e Trattamento, Verduci, Roma 1997.

70320 POMPA G. - I metodi di regolazione della fertilità umana

1. Conoscenza e valore della fertilità umana
2. I meccanismi fisiologici della fertilità femminile e maschile
3. Significato umano, sociale, culturale dei Metodi di regolazione naturale della fertilità.
4. Sviluppo storico e basi scientifiche di Metodi di regolazione naturale della fertilità.
5. Principali caratteristiche dei diversi Metodi Naturali
6. Applicabilità e valutazioni statistico-epidemiologiche dei moderni Metodi Naturali
7. Insegnamento dei Metodi Naturali.
8. Ausili tecnologici e nuove prospettive della regolazione naturale della fertilità
9. Contraccezione: meccanismi d’azione e aspetti medici
10. I metodi contragestativi
11. Sterilizzazione maschile e femminile
12. I Metodi Naturali per il superamento dell’infertilità di coppia

Bibliografia:
G. POMPA, A. L. ASTORRI, “La regolazione della fertilità”, in Manuale di educazione sanitaria

(Manuali missiologia), Urbaniana University Press, Roma 2004, pp. 334-379.
G. POMPA, A. L. ASTORRI, E. TERRANERA, C. MASTROMARINO, E. GIACCHI, A. CAPPELLA,

“Valore diagnostico e preventivo del Metodo Billings nelle patologie cervico-vaginali”, in
Scienza e Cultura al servizio della vita - contributi antropologici a cura di Anna Cappella, Do-
mograf Editrice, Roma 1998, vol. 1, pp. 89 – 108.

E. GIACCHI, G. POMPA, H. DE GHANTUZ CUBBE, A.L. ASTORRI, C, CASTAGNA, A. CAPPELLA,
“La Regolazione Naturale della Fertilità”, in Scienza e Cultura al servizio della vita - contri-
buti antropologici e scientifici sul Metodo Billings a cura di Anna Cappella, Domograf Editrice,
Roma, 1998, vol. 1, pp. 47-58.

A. CAPPELLA - E. GIACCHI - G. POMPA - C. CASTAGNA, “Metodi Naturali e cultura della vita.
Valutazione di una esperienza di insegnamento”, in Medicina e Morale 4 (1996) 669-682.

70453 SALMERI G. – La “legge di Dio”: storia e attualità di un problema

1. Il concetto di “legge divina”.
2. La storia del concetto (Rémi Brague).
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3. La “legge divina” nel Medioevo cristiano, ebraico ed islamico.
4. La rottura della cultura moderna e contemporanea.
5. La riflessione sul rapporto tra coscienza e consenso, morale e politica, realtà e ideale.

Bibliografia:
La bibliografia verrà fornita all’inizio del corso

80506 SALMERI G. – Introduzione alla filosofia

Una definizione storica della filosofia.
La filosofia antica come stile di vita.
La crisi dell’età medievale e della modernità.
La fenomenologia come ritorno all’umanità.

Bibliografia:
Dispensa e antologia di Platone, Aristotele, Epitteto, Husserl, Heidegger, Levinas.

70442 SGRECCIA E. – Pastorale della vita

A. Parte fondativa
– La pastorale nella vita della Chiesa in riferimento alla Ecclesiologia e alla “Gaudium

et Spes”.
– La pastorale della vita nel Magistero di Giovanni Paolo II (Evangelium Vitae).
– Il Discorso di Benedetto XVI su “La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla

vita” (Congresso della Pontificia Academia pro Vita, 23-25 febbraio 2007).

B. Parte speciale
– I contenuti della pastorale della vita in riferimento a Evangelium Vitae.
– Le attuali problematiche in ambito antropologico e morale: creazione, dignità della

persona, Mistero dell’Incarnazione e della Redenzione.
- – L’Escatologia (vita, morte, eternità con pienezza di vita).

C. Parte applicativa
– La parte IV dell’Evangelium Vitae: annuncio del Vangelo della vita, della Liturgia e

della carità.
– Alcune specifiche indicazioni sulle varie fasi della vita.

Bibliografia:
CONCILIO VATICANO II, Costituzione Pastorale Gaudium et Spes ed altri documenti.
PAOLO VI, Lettera Enciclica Humanae Vitae, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
1968.
GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Evangelium Vitae, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 1995.
J. RATZINGER (BENEDETTO XVI), In principio Dio creò il cielo e la terra. Riflessioni sulla creazione
e il peccato, Lindau, 2006.
E. SGRECCIA – R. LUCAS LUCAS (a cura di), Commento interdisciplinare alla Evangelium Vitae,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997.
G. CARDAROPOLI, La pastorale come mediazione salvifica, Cittadella Editrice, Assisi 1991.
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CALENDARIO



SETTEMBRE 2009

1. mar Inizio iscrizioni telematiche agli esami di ottobre
2. mer
3. gio
4. ven
5. sab
6. dom
7. lun
8. mar
9. mer
10. gio
11. ven Termine iscrizioni telematiche agli esami di ottobre
12. sab
13. dom
14. lun
15. mar
16. mer
17. gio
18. ven Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione di ottobre 2009)
19. sab
20. dom
21. lun Inizio esami sessione di ottobre
22. mar
23. mer
24. gio
25. ven
26. sab
27. dom
28. lun
29. mar
30. mer
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OTTOBRE 2009

1. gio Termine sessione esami di ottobre
2. ven Termine iscrizioni A.A. 2009/2010

Scadenza termine presentazione domande diritto allo studio
3. sab
4. dom
5. lun Lez Inizio delle lezioni I semestre A.A. 2009/2010
6. mar Lez
7. mer Lez
8. gio Lez
9. ven Lez
10. sab
11. dom
12. lun Lez Inizio dei Seminari e dei Corsi opzionali del I semestre
13. mar Lez
14. mer Lez
15. gio Lez
16. ven Lez Termine consegna variazioni piani di studio I semestre

Convegno Internazionale “Verso Cristo.
A 30 anni da Redemptor Hominis, attualità di una via all’uomo”

17. sab Convegno Internazionale “Verso Cristo.
A 30 anni da Redemptor Hominis, attualità di una via all’uomo”

18. dom
19. lun Lez Seminario di studio Cattedra Wojtyla
20. mar Lez Seminario di studio Cattedra Wojtyla
21. mer Lez Seminario di studio Cattedra Wojtyla
22. gio Lez Conferenza pubblica Cattedra Wojtyla
23. ven Lez
24. sab
25. dom
26. lun Lez
27. mar Lez Assemblea studenti (ore 11.00) e Assemblea docenti (ore 15.00)
28. mer Lez Esami di grado
29. gio Lez Esami di grado
30. ven Lez Esami di grado

Termine iscrizioni A.A. 2009/2010 con tassa di mora
31. sab
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NOVEMBRE 2009

1. dom TUTTI I SANTI
2. lun COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

3. mar Lez Consiglio di Sezione (ore 15.00)
4. mer Lez
5. gio Lez
6. ven Lez
7. sab
8. dom
9. lun Lez
10. mar Lez
11. mer Lez
12. gio Lez
13. ven Lez
14. sab
15. dom
16. lun Lez
17. mar Lez
18. mer Lez Consiglio di Amministrazione (ore 15.00)
19. gio Lez
20. ven Lez X Colloquio Internazionale di Teologia Morale
21. sab X Colloquio Internazionale di Teologia Morale
22. dom N.S GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

23. lun Lez Pubblicazione graduatorie diritto allo studio
24. mar Lez
25. mer Lez
26. gio Lez
27. ven Lez Termine per la consegna degli schemi Tesi di Licenza e Master

Termine per la consegna delle tesi di Dottorato (sessione febbraio 2010)
28. sab
29. dom DOMENICA I D’AVVENTO
30. lun Lez
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DICEMBRE 2009

1. mar Lez
2. mer Lez
3. gio Lez
4. ven Lez
5. sab
6. dom DOMENICA II D’AVVENTO
7. lun Lez
8. mar IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA

9. mer Lez
10. gio Lez
11. ven Lez
12. sab
13. dom DOMENICA III D’AVVENTO
14. lun Lez
15. mar Lez Consiglio di Sezione (ore 15.00)
16. mer Lez
17. gio Lez Santa Messa di Natale (ore 11.30)
18. ven Lez Termine pagamento tasse per ammessi diritto allo studio
19. sab
20. dom DOMENICA IV D’AVVENTO
21. lun
22. mar
23. mer
24. gio
25. ven NATALE DEL SIGNORE
26. sab S. STEFANO
27. dom SACRA FAMIGLIA

28. lun
29. mar
30. mer
31. gio
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GENNAIO 2010

1. ven MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

2. sab
3. dom
4. lun
5. mar
6. mer EPIFANIA DEL SIGNORE
7. gio Lez Inizio iscrizioni telematiche esami febbraio
8. ven Lez
9. sab
10. dom BATTESIMO DEL SIGNORE
11. lun Lez Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione di febbraio 2010)
12. mar Lez
13. mer Lez Termine delle lezioni del I semestre

Fine iscrizioni telematiche esami febbraio
14. gio
15. ven Termine consegna tesi di dottorato (sessione aprile 2010)
16. sab
17. dom
18. lun Inizio lezioni I Settimana Master Bioetica e Formazione
19. mar
20. mer Inizio esami sessione febbraio
21. gio
22. ven Termine lezioni I Settimana Master Bioetica e Formazione
23. sab
24. dom
25. lun
26. mar
27. mer
28. gio
29. ven Termine presentazione titolo elaborato finale Diploma in Pastorale Familiare
30. sab
31. dom
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FEBBRAIO 2010

1. lun Inizio iscrizione studenti ospiti al II semestre
2. mar
3. mer
4. gio
5. ven Termine variazione piani di studio del II semestre
6. sab
7. dom
8. lun
9. mar
10. mer Termine esami sessione di febbraio
11. gio PATTI LATERANENSI

Sessione straordinaria esami Master Bioetica I anno
12. ven Termine iscrizione studenti ospiti al II semestre

Sessione straordinaria esami Master Bioetica I anno
13. sab
14. dom
15. lun Inizio lezioni II Settimana Master Bioetica e Formazione

Corso Visiting Professors
16. mar Corso Visiting Professors
17. mer Corso Visiting Professors

MERCOLEDÌ DELLE CENERI

18. gio Corso Visiting Professors (Conferenza pubblica ore 17.00)
19. ven Corso Visiting Professors

Termine lezioni II Settimana Master Bioetica e Formazione
Termine iscrizioni Master Ciclo Speciale

20. sab
21. dom DOMENICA I DI QUARESIMA

22. lun Lez Inizio lezioni del II semestre (anche opzionali e seminari)
23. mar Lez Consiglio di Sezione (ore 15.00)
24. mer Lez Esami di grado
25. gio Lez Esami di grado
26. ven Lez Esami di grado
27. sab
28 dom. DOMENICA II DI QUARESIMA
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MARZO 2010

1. lun Lez
2. mar Lez
3. mer Lez
4. gio Lez
5. ven Lez
6. sab
7. dom DOMENICA III DI QUARESIMA

8. lun Lez
9. mar Lez
10. mer Lez
11. gio Lez
12. ven Lez
13. sab
14. dom DOMENICA IV DI QUARESIMA

15. lun Lez Inizio lezioni III Settimana Master Bioetica e Formazione
Termine consegna tesi dottorato (sessione di giugno 2010)

16. mar Lez
17. mer Lez
18. gio Lez
19. ven Lez Termine lezioni III Settimana Master Bioetica e Formazione

S. GIUSEPPE, ONOMASTICO DI S.S. BENEDETTO XVI
20. sab
21. dom DOMENICA V DI QUARESIMA

22. lun Lez Inizio lezioni I settimana Master Ciclo Speciale
23. mar Lez
24. mer Lez Consiglio di Amministrazione (ore 15.00)
25. gio Lez
26. ven Lez Termine lezioni I settimana Master Ciclo Speciale
27. sab
28. dom DOMENICA DELLE PALME

29. lun
30. mar
31. mer
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APRILE 2010

1. gio
2. ven
3. sab
4. dom DOMENICA DI PASQUA
5. lun LUNEDÌ DELL’ANGELO
6. mar
7. mer
8. gio
9. ven
10. sab
11. dom DOMENICA II DI PASQUA
12. lun Lez
13. mar Lez
14. mer Lez
15. gio Lez
16. ven Lez
17. sab
18. dom DOMENICA III DI PASQUA
19. lun Lez Inizio lezioni IV Settimana Master Bioetica e Formazione

V ANNIVERSARIO DELL’ELEZIONE DI S.S. BENEDETTO XVI
20. mar Lez
21. mer Lez
22. gio Lez
23. ven Lez Termine lezioni IV Settimana Master Bioetica e Formazione
24. sab
25. dom DOMENICA IV DI PASQUA

REPUBBLICA ITALIANA: FESTA DELLA LIBERAZIONE
26. lun Lez
27. mar Lez
28. mer Lez
29. gio Lez
30. ven Lez
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MAGGIO 2010

1. sab S. GIUSEPPE ARTIGIANO

2. dom DOMENICA V DI PASQUA
3. lun Lez Inizio iscrizioni telematiche esami di giugno
4. mar Lez
5. mer Lez
6. gio Lez
7. ven Lez Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione giugno 2010)
8. sab
9. dom DOMENICA VI DI PASQUA
10. lun Lez
11. mar Lez
12. mer Lez
13. gio Lez Festa della Madonna di Fatima: XXIX anniversario della fondazione

dell’Istituto “Giovanni Paolo II”
14. ven Lez Termine iscrizioni telematiche esami di giugno
15. sab
16. dom ASCENSIONE DEL SIGNORE
17. lun Lez
18. mar Lez Consiglio di Sezione (ore 15.00)
19. mer Lez
20. gio Lez
21. ven Lez
22. sab
23. dom DOMENICA DI PENTECOSTE
24. lun Lez
25. mar Lez
26. mer Lez
27. gio Lez
28. ven Lez Termine delle lezioni del II semestre

Termine iscrizioni Diploma in Pastorale Familiare
Termine consegna elaborato finale Diploma in Pastorale Familiare

29. sab
30. dom DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

31. lun Sessione esami Master Bioetica II anno
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GIUGNO 2010

1. mar Inizio iscrizioni A.A. 2010/2011
Sessione esami Master Bioetica II anno
Termine consegna tesi Master Bioetica (sessione giugno 2010)

2. mer REPUBBLICA ITALIANA: FESTA DELLA REPUBBLICA
3. gio Inizio sessione esami di giugno
4. ven
5. sab
6. dom SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

7. lun
8. mar
9. mer
10. gio
11. ven
12. sab
13. dom
14. lun
15. mar
16. mer
17. gio
18. ven Termine consegna tesi di dottorato (sessione di ottobre 2010)
19. sab
20. dom
21. lun
22. mar Termine sessione esami di giugno
23. mer Esami di grado
24. gio Esami di grado
25. ven Esami di grado
26. sab
27. dom
28. lun
29. mar. S.S. PIETRO E PAOLO
30. mer CONSIGLIO INTERNAZIONALE
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LUGLIO 2010

1. gio CONSIGLIO INTERNAZIONALE

2. ven
3. sab
4. dom
5. lun Inizio lezioni II e III Settimana Master Ciclo Speciale

Inizio lezioni Corso estivo Diploma Pastorale Familiare
6. mar
7. mer
8. gio
9. ven
10. sab
11. dom
12. lun
13. mar
14. mer Consiglio di Amministrazione (ore 10.00)
15. gio
16. ven
17. sab Termine lezioni II e III Settimana Master Ciclo Speciale

Termine lezioni Corso estivo Diploma Pastorale Familiare
18. dom
19. lun
20. mar
21. mer
22. gio
23. ven
24. sab
25. dom
26. lun
27. mar
28. mer
29. gio
30. ven
31. sab
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AGOSTO 2010

1. dom
2. lun
3. mar
4. mer
5. gio
6. ven
7. sab
8. dom
9. lun
10. mar
11. mer
12. gio
13. ven
14. sab
15. dom ASSUNZIONE DI MARIA SS
16. lun
17. mar
18. mer
19. gio
20. ven
21. sab
22. dom
23. lun
24. mar
25. mer
26. gio
27. ven
28. sab
29. dom
30. lun
31. mar
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SETTEMBRE 2010

1. mer Inizio iscrizioni telematiche esami
2. gio
3. ven
4. sab
5. dom
6. lun
7. mar
8. mer
9. gio
10. ven Termine iscrizioni telematiche esami

Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione di ottobre 2010)
11. sab
12. dom
13. lun
14. mar
15. mer
16. gio Ultima sessione esami Master Bioetica II anno
17. ven Ultima sessione esami Master Bioetica II anno

Termine consegna tesi Master Bioetica (sessione ottobre 2010)
18. sab
19. dom
20. lun Inizio sessione esami di ottobre
21. mar
22. mer
23. gio
24. ven
25. sab
26. dom
27. lun
28. mar
29. mer
30. gio
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OTTOBRE 2010
1. ven Termine sessione esami di ottobre
2. sab
3. dom
4. lun
5. mar
6. mer
7. gio
8. ven
9. sab
10. dom
11. lun
12. mar
13. mer
14. gio
15. ven
16. sab
17. dom
18. lun
19. mar
20. mer
21. gio
22. ven
23. sab
24. dom
25. lun Sessione tesi Master Bioetica
26. mar Sessione tesi Master Bioetica
27. mer Esami di grado
28. gio Esami di grado
29. ven Esami di grado
30. sab
31. dom
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A. SCOLA, Questioni di antropologia teologica, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma

19972.
L. MELINA – J. NORIEGA (a cura di),Domanda sul bene e domanda su Dio, Pontificia Università

Lateranense-Mursia, Roma 1999.
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S. GRYGIEL – S. KAMPOWSKI (a cura di), Epifania della persona. Azione e cultura nel pensiero di

Karol Wojtyla e di Hannah Arendt, Cantagalli, Siena 2008.
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MCCARTHY, MARGARET HARPER, Assistant Professor of Theological Anthropology
GRANADOS, JOSÉ, Assistant Professor of Patrology and Systematic Theology
HEALY, NICHOLAS, Assistant Professor of Philosophy and Culture
HANBY, MICHAEL, Assistant Professor of Biotechnology and Culture

Adjunct Faculty
LEWIS, JODY VACCARO, Adjunct Professor of Patrology
PRENTICE, DAVID, Adjunct Professor of Molecular Genetics
DEOLA, SARA, Adjunct Professor of Biomedical Science
FITZGIBBONS, RICHARD, Adjunct Professor of Psychology

Visiting Faculty
SCOLA, ANGELO Card., Visiting Professor of Theological Anthropology
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MELINA, LIVIO, Visiting Professor of Moral Theology
GRYGIEL, STANISLAW, Visiting Professor of Philosophical Anthropology
NORIEGA, JOSE, Visiting Assistant Professor of Moral Theology

Emeritus Faculty
MAY, WILLIAM E., Michael J. McGivney Professor of Moral Theology

Degree Programs
Doctorate in Sacred Theology with a Specialization in Marriage and Family
Licentiate in Sacred Theology of Marriage and Family
Master of Theological Studies: Marriage and Family
Master of Theological Studies: Biotechnology and Ethics

Address
McGivney Hall
620 Michigan Avenue, N.E.
Washington, D.C. 20064
STATI UNITI
Phone: +1 (202) 526 3799
Fax: +1 (202) 269 6090
E-mail: information@johnpaulii.edu
http://www.johnpaulii.edu
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Sezione Messicana

PONTIFICIO INSTITUTO JUAN PABLO II
DE ESTUDIOS SOBRE MATRIMONIO Y FAMILIA

Gran Canciller
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. AGOSTINO CARD. VALLINI

Vice Gran Canciller
Rvdmo. P. ALVARO CORCUERA, L.C.

Presidente
Excmo. y Rvdmo. Mons. LIVIO MELINA

Vicepresidente
Rvdmo. P. ALFONSO LÓPEZ, L.C.

Director Nacional.
Mtro. JOSÉ ARMANDO DUARTE PANTOJA

Director Plantel Ciudad de México.
Mtro. JOSÉ ARMANDO DUARTE PANTOJA

Director Plantel Guadalajara, Jal.
Mtro. RUBÉN GONZÁLEZ DE LA MORA

Director Plantel Monterrey, N. L.
Mtra. SOFÍA MARTÍNEZ MUGUERZA

Listado de profesores
PLANTEL CIUDAD DE MÉXICO
Lic. ÁLVARO IRAK NÚÑEZ CASTILLO, Coordinador Académico
Mtra. M. TERESA GARCÍA QUINTANAL, Bioética
Mtro. NATHAN KNUTH, Filosofía
Lic. ALBERTO CASTELLANOS FRANCO, Filosofía
Lic. ALFONSO MUÑOZ FLORES, Pedagogía
Mtra. MÓNICA CHÁVEZ AVIÑA, Teología
Dr. OSCAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Medicina
Lic. RODRIGO IVÁN CORTÉZ JIMÉNEZ, Filosofía
Mtro. OSCAR PERDIZ, Teología
Mtra. CLAUDIA TARASCO MICHEL, Psicología
Mtra. M. TERESA HERNÁNDEZ, Bioética
Dra. MARTHA TARASCO MICHEL, Bioética
Dra. PILAR CALVA MERCADO, Bioética
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Dr. SERGIO NETTEL LÓPEZ, Derecho
Mtra. LIVIA RODRÍGUEZ CANALES, Psicología
Mtro. RICARDO MORALES ARROYO, Teología
Mtra. ANA ROSA ABRAHAM FUNES, Psicología
Mtra. M. DEL ROCÍO BUENO TESTAS, Pedagogía
Mtra. VIVIANA DE LOS RÍOS OLASCOAGA, Psicología
Dra. CARMINA FLORES DOMÍNGUEZ, Medicina
Dr. ARTURO PELÁEZ GÁLVEZ, Sociología
Mtro. HECTOR MARIO ZAMORA LEZAMA, Derecho
Mtra. CONCEPCIÓN MÁRQUEZ GARCÍA, Filosofía
Mtro. JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ, Teología
Mtro. RICARDO ZAMORA, Filosofía
Mtra. GUADALUPE DEL TORO, Ciencias de la Familia

PLANTEL GUADALAJARA, JAL.
Mtro. JUAN ROSALES PINTO, Coordinador Académico
Mtro. JAVIER RUIZ DE LA PRESA, Filosofía y Teología
Lic. MARÍA JOSÉ MORAGREGA OCHOA, Psicología
Dr. RAMÓN ESCOBAR TAVERA, Tesis y estadística
Dr. JAIME TORRES GUILLÉN, Filosofía
Mtra. MARÍA DEL CIELO GAYTÁN MORENO, Psicología
Dr. JUAN ALBERTO AMÉZQUITA, Filosofía
Mtra. JOSEFINA CASTELAZO MORALES, Psicología
Mtra. ADRIANA PÉREZ ARMENDÁRIZ, Filosofía
Mtra. SARA IRMA SÁNCHEZ RETOLAZA, Derecho
Lic. ROCÍO ZARAGOZA, Teología

PLANTEL MONTERREY, N.L.
Lic. JUAN SALVADOR LUGO, Coordinador Académico
Lic. ILIANO PICCOLO PARRO, Teología y Filosofía
P. ENRIQUE MEDINA, Teología
Lic. MARTÍN GALLEGOS, Teología
Mtro. OSWALDO LOZANO DE LA GARZA, Teologia
Lic. EDUARDO VARGAS, Filosofia
Mtra. CECILIA GARZA ZAMBRANO, Filosofía
Mtra. ESPERANZA URIBE AHUMADA, Psicología
Dr. MIGUEL VALDÉS ADAMCHICK, Psiquiatría
Lic. ELIA MARTÍNEZ, Psicología
Dr. CARLOS FDO. BRAVO ARNELLO, Pedagogía
Dr. ALEJANDRO CALANDA DE LA LASTRA, Bioética
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Programas
Licenciatura en Ciencias de la Familia.
Maestría en Ciencias de la Familia.
Maestría en Psicoterapia de Pareja.

Direcciones
PLANTEL CIUDAD DE MÉXICO
Av. Lomas Anáhuac No. 46,
Col. Lomas Anáhuac
Universidad Anáhuac.
C.P. 52786
México D.F.
Tel. +52 55 5627 0210 ext. 7149

+52 55 5328 8080
Fax. +52 55 5251 3397
e-mail armando.duarte@anahuac.mx

PLANTEL GUADALAJARA, JAL.
Pablo B. Villaseñor 120
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara, Jal.
Tel y Fax +52 33 3630 6261
+52 33 3630 6263
+52 33 3630 6264
e-mail ruben.gonzalez@isef.edu.mx

PLANTEL MONTERREY, N.L.
Padre Mier No. 1502 pte.,
Col. Obispado,
C.P. 64040
Monterrey, N.L.
Teléfono: +52 81 8342 2611
+52 81 8340 9163
Fax: +52 81 8345 6816
e-mail sofia.martinez@isef.edu.mx
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Sezione Spagnola

PONTIFICIO INSTITUTO JUAN PABLO II
PARA ESTUDIOS SOBRE

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

Gran Canciller
Em.mo y Rev.mo Sr. D. AGOSTINO Cardenal VALLINI

Vice Gran Canciller
Em.mo y Rev.mo Mons. CARLOS OSORO SIERRA

Presidente
Mons. LIVIO MELINA

Vice Presidente-Decano
Ex.mo y Rev.mo Mons. JUAN ANTONIO REIG PLA

Vicedecano
Ilmo.Dr. D. JUAN ANDRÉS TALENS HERNANDIS

Secretario General:
Ilmo. Dr. D. FRANCISCO JIMÉNEZ AMBEL

Directores Académicos:
Sede Valencia:
Dr. JUAN ANDRÉS TALENS HERNANDIS

Extensión diócesis de Madrid:
Dr. JUAN JOSÉ PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL

Director de la Especialidad en Pastoral Familiar:
Dr. JUAN DE DIOS LARRÚ RAMOS

Lista de profesores de Valencia
Dña. GRACIA AROLAS ROMERO, Educación para la Salud
Dr. D. JUSTO AZNAR LUCEA, Bioética
Dr. D. JOSÉ VICENTE BONET SÁNCHEZ, Filosofía
Dña. ANA CAPA DE TOCA, Derecho
Dra. Dña. GLORIA CASANOVA MAYORDOMO, Filosofía
Rvdo. D. FRANCISCO JOSÉ CORTÉS BLASCO, Teología.
D. JAVIER CHUST, Pedagogía
Dr. D. JUAN MIGUEL DÍAZ RODELAS, Sagrada Escritura
Dr. D. RAMÓN DOMÍNGUEZ BALAGUER. Teología
Dr. D. ENRIQUE FARFÁN NAVARRO, Sagrada Escritura
Dr. D. VICENTE FONTESTAD PASTOR, Antropología Teológica
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Dr. D. JOAQUÍN ÁNGEL GIL GIMENO, Teología
Dr. D. IGNACIO GÓMEZ, Bioética
Dña. Mª ANTONIA GUASP COLL. Pedagogía
D. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CASTELLÓN, Teología Dogmática.
Dr. D. FRANCISCO JIMÉNEZ AMBEL, Derecho
Dr. D. JUAN DE DIOS LARRÚ RAMOS, Teología Moral Fundamental
Dr. D. RICARDO LAZARO, Italiano
Dña. INMACULADA MARTÍNEZ PALMER, Psicología
Dra. Dña. CONCEPCIÓN MEDIALDEA FERNÁNDEZ, Medicina
Dr. D. JOSE MARIA MIRA DE ORDUÑA, Derecho
D. JOSÉ ANTONIO MORALES MORENO, Bioética
Dr. D. EDUARDO ORTIZ LLUECA, Filosofía
Dr. D. ANA OTTE DE SOLER, Medicina
Dr. D. JOAQUÍN PASCUAL TORRÓ, Patrística
Dr. D. JOSE ENRIQUE PÉREZ ASENSI, Teología
Dr. D. JUAN JOSÉ PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, Teología Moral
Dr. D. JOSÉ IGNACIO PRATS MORA, Psicología
D. JAVIER ROS CODOÑER, Sociología
Dr. D. NICOLÁS SÁNCHEZ GARCÍA, Derecho
D. ALBERTO SERRANO, Antropología cultural
Dña. CARMEN SOLIS MARTÍ, Ciencias de la Educación
Dr. D. JUAN ANDRÉS TALENS HERNANDIS, Teología
Dr. D. CARLOS VIDAL, Teología
Dra. Dña. MARÍA LUISA VIEJO SÁNCHEZ, Antropología Teológica
Dr. D. LEOPOLDO VIVES SOTO, Teología Dogmática

Lista de profesores extensión de Madrid
Dra. Dña. CARMEN ÁLVAREZ ALONSO, Teología Dogmática
D. ERNESTO AVIÑÓ NAVARRO, Psicología
Dr. D. JUAN MANUEL BURGOS VELASCO, Filosofía
Dña. MARTA CASAS SIERRA, Pedagogía
Dña. Mª JESÚS CHICHÓN PASCUAL, Psicología
D. JUAN DE HARO REQUENA, Psicología
Dra. Dña. CARMEN FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, Derecho
Dña. ANA ISABEL GALLARDO MARTÍN, Medicina
Dra. Dña. CONCEPCIÓN GARCÍA PROUS, Derecho
Dra. Dña. Mª DEL ROSARIO GONZÁLEZ MARTÍN, Pedagogía
Dr. D. JOSÉ MIGUEL GRANADOS TEMES, Teología Dogmática
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Dr. D. JUAN DE DIOS LARRÚ RAMOS, DCJM. Teología Moral
Dr. D. JUAN JOSÉ PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, Teología Moral
Dr. D. LUIS SÁNCHEZ NAVARRO, Sagrada Escritura
Dña. TERESA SUÁREZ DEL VILLAR, Medicina Familiar y Comunitaria
Dña. TERESA VARGAS ALDECOA, Pedagogía
Dr. D. LEOPOLDO VIVES SOTO, Teología Dogmatica

Programas

VALENCIA
Licenciatura en Teologia del Matrimonio y la Familia
Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia

MADRID
Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia
Master en Psicología de la Familia
Master Pastoral Familiar

Direcciones

SEDE VALENCIA
C/ Corona nº 34
46003 Valencia
ESPAÑA
Teléfonos: +34 96.391.14.41 / 96.391.14.45
Fax: +34 96.391.30.32
E-mail: jpii@ucv.es
Web: www.ucv.es/jpii

EXTENSIÓN MADRID
Plaza Conde de Barajas nº 1
28005 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 91.365.80.83
E-mail: personayfamilia@jp2madrid.org
Web: www.jp2madrid.org
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Sezione Brasiliana

PONTIFÍCIO INSTITUTO JOÃO PAULO II
PARA ESTUDOS SOBRE
MATRIMÔNIO E FAMÍLIA

Gran Chanceler
Em.mo e Rev.mo D. AGOSTINO Cardenal VALLINI

Vice-Gran Chanceler
Em.mo e Rev.mo. D. GERALDO MAJELLA Cardenal AGNELO

Presidente
Mons. LIVIO MELINA

Vice Presidente
Ex.mo e Rev.mo. Mons. GIANCARLO PETRINI

Direttore accademico
Dr. JOSE EUCLIMAR XAVIER DE MENEZES

Elenco professori
Mons. Dr. GIANCARLO PETRINI, Sociologia
Mons. Dr. JOSAFÁ MENEZES DA SILVA, Teologia
Dr. JOSÉ EUCLIMAR XAVIER DE MENEZES, Filosofia
Dr. Padre FRANCISCO DE BARROS BARBOSA, Teologia
Dr. Padre GENIVAL MACHADO, Filosofia
Dra. ANAMÉLIA LINS E SILVA FRANCO, Salute Pubblica
Dra. ELAINE PEDREIRA RABINOVICH, Psicologia
Dra. LIVIA ALESSANDRA FIALHO DA COSTA, Antropologia
Dra. MARY GARCIA CASTRO, Sociologia
Dra. VANESSA RIBEIRO SIMON CAVALCANTI, Storia
Dr. Padre ADILTON PINTO LOPES, Teologia
Dra. LUCIA VAZ DE CAMPOS MOREIRA, Psicologia
MIRIÃ ALCÂNTARA, Psicologia
LÍLIAN REIS, Psicologia
JOSÉ EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, Salute Pubblica
CÉLIA NUNES SILVA, Medicina

Indirizzo
Rua Ilhéus, 205 – Rio Vermelho
41.940-570 – Salvador – BA
BRASILE
Telefones: +55 71 3334 5748 / 3334 5568
Telefax: +55 71 3334 1359
E-mail: associacao_de_familias@yahoo.com.br
http://www.humanaaventura.com.br
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Sezione Africana

INSTITUT PONTIFICAL JEAN-PAUL II D’ETUDES SUR
LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Grand Chancelier
Son Em. Le Cardinal AGOSTINO VALLINI

Vice-Grand Chancelier
Son Excellence Mgr MARCEL HONORAT LÉON AGBOTON

Président
Mons. LIVIO MELINA

Vice-président
Révérend Père PHILIPPE KINKPON

Directeur des études
Prof. BARNABÉ VIGAN

Secrétaire administratif chargé des relations extérieures
Révérend Père THÉOPHILE AKOHA

Liste des professeurs
Mgr AGBATCHI FIDÈLE, Théologie dogmatique
AGBESSI CHARLES, SJ, Psychologie
AGBIHOUNKO HYACINTHE, Sainte Ecriture
AGOUSSO JACQUES, Droit canonique matrimonial
AKOFFODJI ROGER, Droit
AKOHA THÉOPHILE, Ethique et Théologie moral
AZANSHI CHARLES, Bioéthique générale
BOTCHI JEAN-MARIE GOMIDO, Sociologie et politique familiale
CAPRIOTTI MARIO, Langue et civilisation italiennes
DJIDONOU ANSELME , Psychologie
DIOUF SÉYDOU, Droit islamique
GNITONA DIDIER, Pastorale familiale
GOUDJO RAYMOND, Doctrine sociale
HOUEDENOU FLORENTINE, Pédagogie générale
KINKPON PHILIPPE, Théologie dogmatique
KOLIE APOLLINAIRE CÉCÉ, Anthropologie
METINHOUE PIERRE, Histoire de l’Eglise
OGUI GASTON, Théologie
PENOUKOU EFOÉ JULIEN, Anthropologie
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RICHARD YVES, Physiologie reproduction humaine
SARR BENJAMIN, Ecclésiologie, Mariologie
TINDO CYPRIEN, Philosophie
TOUDONOU GISÈLE, Physiologie humaine
VIGAN BARNABÉ, Philosophie
WHANNOU CHARLES, Spiritualité
YETOHOU THOMAS, Droit matrimonial et familial

Programmes
Licence d’université en sciences du mariage et de la famille
Master en sciences du mariage et de la famille
Licence canonique en théologie du mariage et de la famille

Adresse
04 BP 1217 Cotonou
Cotonou
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN (Afrique de l’Ouest)
Tél : +229 21 30 32 97
Fax : +229 21 30 32 76
E-mail: ipjpbenin@otitelecom.bj

icaf@leland.bj
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Sezione Indiana

PONTIFICAL JOHN PAUL II INSTITUTE
FOR STUDIES ON MARRIAGE AND FAMILY

Grand Chancellor
His Eminence AGOSTINO Cardinal VALLINI

Vice-Grand Chancellor
His Grace Mgr JOSEPH PERUMTHOTTAM

President
Mons. LIVIO MELINA

Vice-President
Rev. Dr. ANTONY CHUNDELIKKAT

Dean of Studies
Rev. Dr. JACOB KOIPPALLY

Professors

Dr. JOSEPH ALENCHERRY, Psychology
Dr. ANTONY MANNARKULAM, Psychology
Dr. ANTONY CHUNDELIKKAT, Dogmatic Theology
Dr. JACOB KOIPPALLY, Moral Theology
Dr. SCARIA KANNIYAKONIL, Moral Theology
Dr. PHILIP CHEMPAKASSERY, Bible
Dr. ANDREWS MEKKATTUKUNNEL, Bible
Adv. GOJI CHIRAYIL, Civil Law
Dr. JOSEPH MARIAMMA, Sociology
Dr. P.C. ANIYANKUNJU, Sociology
Dr. ISAAC THOMAS KULANGARA, World Religions
Dr. THOMAS KUZHIPPIL, Patrology
Dr. FERNANDUS KAKKASSERIL, Philosophy
Dr. ALICE JOSE, Human Science
Dr. SELVISTER PONNUMUTHAN, Dogmatic Theology
Dr. JOSEPH THOOMPUNKAL, Canon Law

Programmes
Licentiate in S. Theology of Marriage and Family
Master’s in Family Studies
Master’s in Family Studies (spec.: Bioethics)
Diploma courses (Diploma in Family Ministry; Diploma in Pastoral Counselling)

113



Address

Pontifical John Paul II Institute
CANA - NCFFLP
Thuruthy - 686 535
Kerala, Kottayam (DT), SOUTH INDIA
Tel: +91-481-2321142; +91-481-2321161
Fax: +91-481-22321143
E-mail: jpantoismf@hotmail.com

2ismf@hotmail.com
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Centro Associato in Melbourne (Australia)

JOHN PAUL II INSTITUTE
FOR MARRIAGE AND FAMILY

President
His Grace Most Rev. DENIS J. HART, Archbishop of Melbourne

Vice President and Director
Most Rev. PETER J. ELLIOTT, Auxiliary Bishop of Melbourne

Dean
Associate Professor TRACEY ROWLAND

Associate Dean
Associate Professor NICHOLAS TONTI-FILIPPINI

Faculty
Most. Rev. ANTHONY FISHER, O.P., Moral Theology, Bioethics and Theology of Marriage and
Family
Prof. Dr. TRACEY ROWLAND, Political Philosophy and Theological Anthropology
Prof. Dr. NICHOLAS TONTI-FILIPPINI, Bioethics and Philosophy
Dr. ADAM COOPER, Patristics
Dr. RAFAEL HURTADO DOMINGUEZ, Social Science

Sessional Faculty
Rev. Dr. JOHN FLEMING, Bioethics
Rev. Dr. PETER JOSEPH, Systematic Theology
Rev. Dr. PETER MURPHY, Sacramental Theology
Rev. Dr. PAUL MANKOWSKI, Scripture
Rev. Dr. PAUL STENHOUSE, Politics
Rev. ANTHONY PERCY, Social Theory
Dr. JOLANTA NOWAK, Aesthetics
Dr. ANNA SILVAS, Patristics and Medieval History
Dr. GERARD O’SHEA, Catechetics
Dr. MICHAEL LYNCH, Catechetics and Church History

Adjunct Professors
Prof. ISABELL NAUMANN, Systematic Theology and Mariology
Prof. HAYDEN RAMSAY, Philosophy
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Degree Programmes
Graduate Diploma in Marriage and Family
Graduate Diploma in Bioethics
Master of Theology – Marriage and Family
Master of Bioethics
Master of Sacred Theology - Marriage and Family
Doctorate

Address
John Paul II Institute for Marriage and Family
278 Victoria Pde. (PO Box 146)
East Melbourne Victoria 3002 - AUSTRALIA
Tel: +61 3 9417 4349
Fax: +61 3 9417 2107
E-mail: info@jp2institute.org
Web: www.jp2institute.org

Centro Associato in Incheon (Corea del Sud)

DIOCESAN CENTER JOHN PAUL II
FOR STUDIES ON MARRIAGE AND FAMILY

Il “Diocesan Center John Paul II for Studies on Marriage and Family” è stato eretto in data 5
maggio 2008 dal Vescovo di Incheon, S.E.Mons. Boniface Choi Ki-san, in vista di divenire
Centro Associato al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia.
A tale scopo, in data 14 luglio 2008, è stata firmata una Convenzione di Cooperazione tra le
due istituzioni.

President
Most Rev. BONIFACE CHOI KI-SAN, Bishop of Incheon

Degree Programmes
Expert in Family Pastoral
Catechist in Marriage and Family

Address
Diocesan Center John Paul II
Diocese of Incheon
3 Dap-dong. Jung-gu
Incheon 400-090
COREA DEL SUD
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SIGLE

Sigle delle qualifiche dei Professori
ass. ord. = Assistente ordinario
ass. vol. = Assistente volontario
inc. = Incaricato
ord. = Ordinario
st. = Stabile
straord. = Straordinario
vis. prof. = Visiting Professor

Sigle degli Atenei ed Istituti Romani
ALF : Accademia Alfonsiana (Istituto di Teologia Morale)
ANS : Pontificio Ateneo S. Anselmo (Anselmianum)
ANT : Pontificia Università “Antonianum”
AUG : Istituto Patristico “Augustinianum”
AUX : Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”
BON : Pontificia Facoltà Teologica “S. Bonaventura” (Seraphicum)
CLR : Istituto di Teologia della Vita Religiosa “Claretianum”
EM : Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”
IAC : Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
IC de P. : Institut Catholique de Paris
IMS : Pontificio Istituto di Musica Sacra
IRM : Pontificio Istituto “Regina Mundi”
ISA : Pontificio Istituto di Studi Arabi
LUMSA : Libera Università “Maria SS. Assunta”
MAR : Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”
MF : Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia
MI : Istituto Camillianum
PCB : Pontificia Commissione Biblica
PIB : Pontificio Istituto Biblico
PIO : Pontificio Istituto di Studi Orientali
PUG : Pontificia Università Gregoriana
PUL : Pontificia Università Lateranense
PUSC : Pontificia Università della Santa Croce
PUT : Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino (Angelicum)
PUU : Pontificia Università Urbaniana
TER : Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum”
UPS : Pontificia Università Salesiana
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GRADI ACCADEMICI, TITOLI, DIPLOMI

D : Dottore, Laureato
DS : Doctorandus, Doctor probatus
L : Licenziato
M : Maestro (Master)
Lt : Lettore
B : Baccelliere
Dp : Diplomato

DISCIPLINE

A : Arte (arts)
AC : Archeologia (cristiana)
AR : Architettura
AV : Archivistica
AST : Astronomia
AT : Ateismo
BT : Biblioteconomia
CM : Catechesi missionaria
CS : Comunicazioni sociali
ED : Scienze dell’educazione
FL : Filologia
FS : Fisica
J : Giurisprudenza
HI : Storia
HE : Storia ecclesiastica
HO : Storia ecclesiastica orientale
IG : Ingegneria
JC : Diritto canonico
JO : Diritto canonico orientale
JU : Diritto canonico e civile
L : Liturgia
LC : Lettere classiche (cristiane)
LF : Lettere e filosofia
LL : Lettere latine
LO : Lingue (o lettere) orientali
LS : Lingue (o lettere) straniere
LT : Lettere, letteratura
M : Medicina
MI : Missiologia
MS : Musica (sacra)
MT : Matematica
OA : Scienze dell’oriente antico
PC : Psichiatria
PE : Pedagogia
PH : Filosofia
PL : Paleografia
PO : Scienze politiche
PR : Patrologia
PS : Psicologia
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PT : Pastorale
SA : Studi arabi
SB : Scienze biologiche
SC : Scienze sociali (sociologia)
SE : Scienze economiche e commerciali
SF : Scholastica medioevale e francescana
SI : Studi islamici
SN : Scienze naturali
SO : Scienze ecclesiastiche orientali
SP : Spiritualità
SR : Scienze Religiose
SS : Sacra Scrittura
ST : Sacra Teologia
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NAZIONI

A: Austria H: Ungheria
AL: Albania HON: Honduras
AUS: Australia HR: Croazia
B: Belgio I: Italia
BENIN: Benin IND: India
BiH: Bosnia-Erzegovina IRN: Iran
BF: Burkina Faso IRQ: Iraq
BG: Bulgaria IS: Israele
BR: Brasile JA: Giamaica
BU: Burundi JN: Giappone
BV: Bolivia JOR: Giordania
C: Cuba K: Cina
CDN: Canadà KN: Kenya
CH: Svizzera KO: Korea
CI: Costa D’Avorio LIT: Lituania
CO: Colombia M: Malta
CONGO: Congo MEX: Messico
CR: Costarica MR: Madagascar
D: Germania N: Norvegia
E: Spagna NG: Nigeria
EAU: Uganda NI: Nicaragua
EG: Guinea Equatoriale NL: Olanda
EIR: Irlanda P: Portogallo
EP: Etiopia PA: Panama
EQ: Ecuador PAN: Angola
ERIT: Eritrea PE: Perù
ET: Egitto PH: Filippine
F: Francia PK: Pakistan
G: Guatemala PL: Polonia
GABON: Gabon PY: Paraguay
GB: Gran Bretagna R: Romania
GH: Ghana RA: Argentina
GR: Grecia RC: Repubblica Croata
RCH: Cile SLO: Slovenia
RCV: Repub. Di Capo Verde SO: Slovacchia
RCZ: Repubblica Ceca SU: Sudan
RH: Haiti SUE: Svezia
RI: Indonesia SV: San Salvador
RL: Libano SVR: Salvador
RM: Mozambico SYR: Siria
RR: Russia T: Tailandia
RS: El Salvador TN: Tunisia
RU: Ucraina TR: Turchia
RUC: Camerun TZ: Tanzania
RW: Rwanda U: Uruguay
SA: Sud Africa USA: Stati Uniti
SAMOA : Samoa VZ: Venezuela
SCV: Stato Città del Vaticano WAC: Togo
SF: Finlandia RDC: Rep. Dem. Congo
SL: Sri Lanka
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