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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
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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 pasto-
rale, 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, reli-
giosi 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;
Master in Fertilità e Sessualità coniugale;
Diploma in Pastorale Familiare;
Corso di Alta Formazione: La sfida educativa.

L’Istituto si articola in una Sezione centrale, con sede a Roma, in sei Sezioni estere negli Stati
Uniti (Washington DC), in Messico (México D.F., Guadalajara e Monterrey), in Spagna (Va-
lencia, Madrid e Alcalà), in Brasile (Salvador), in Benin (Cotonou), in India (Changanacherry,
Kerala) ed in due Centri associati in Australia (Melbourne) e in Corea del Sud (Incheon).

Sono in corso anche tre progetti di collaborazione con Centri in Libano (Beirut), Zambia
(Lusaka) e Filippine (Bacolod).
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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 PLÀ

Vice-Preside Sezione Brasiliana

Ecc.mo Mons. GIANCARLO PETRINI

Vice-Preside Sezione per l’Africa francofona

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

8



SEZIONE CENTRALE

AUTORITÀ ACCADEMICHE E CORPO DOCENTE

Gran Cancelliere
Em.mo e Rev.mo Sig. 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 KAMPOWSKI Stephan
BELARDINELLI Sergio KUPCZAK Jaroslaw
BINASCO Mario 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
GAMBINO Gabriella POMPA Giuseppina
GOTIA Oana SALMERI Giovanni
GRANADOS José SGRECCIA Elio
GRYGIEL Monika

Visiting Professors
ARAGONÉS Carlos DONATI Pierpaolo
BLANGIARDO Gian Carlo GALLAZZI Giulio

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

Assistenti
KWIATKOWSKI Przemyslaw PESCE Francesco
MALASPINA Luis Daniel STEFANYAN Eleonora
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OFFICIALI

Segretario dell’Istituto
Egr. Dott. VICTOR SOLDEVILA
e-mail: segretario@istitutogp2.it

Economo 
Segreteria Internazionale
Gent.ma Dott.ssa MARIA CHIARA DI PASQUALE
e-mail: economo@istitutogp2.it
e-mail: seginternaz@istitutogp2.it

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

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

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

Archivio - Servizi Generali
Egr. Sig. NANDO MENESTÓ

COLLABORATORI

Segreteria del Preside
Gent.ma Dott.ssa ELEONORA STEFANYAN
e-mail: segpreside@istitutogp2.it

Biblioteca
Suor ALMA CHIABOTTO
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FONDAZIONE BENEDETTO XVI PRO MATRIMONIO ET FAMILIA

Con Rescriptum ex Audientia Sanctissimi del 3 dicembre 2007 a firma del Cardinale Segreta-
rio di Stato, S.S. Benedetto XVI disponeva la costituzione della Fondazione “Benedetto XVI pro
matrimonio 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 Ma-
trimonio e Famiglia.

La Fondazione non persegue scopi di lucro. Il suo patrimonio si alimenta grazie a contri-
buti, lasciti mortis 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 Ponti-

ficio 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 Accademiche
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. Alessandro GRISANTI

Rag. Fulvio CESARETTI

SEGRETARIO
Mons. Paolo NICOLINI

Recapiti:
Fondazione Benedetto XVI pro matrimonio et familia
00120 CITTÀ DEL VATICANO
TEL: (+39) 06.698.95.528
FAX: (+39) 06.698.86.338
E-MAIL: fondazione@istitutogp2.it
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RICERCA 

AREA INTERNAZIONALE DI RICERCA
SULLA TEOLOGIA MORALE

A partire dal 1997, è attiva un’Area Internazionale di Ricerca sulla Teologia morale fonda-
mentale. Direttore dell’Area è il professore LIVIO MELINA, segretario il rev.do LUIS DANIEL MA-
LASPINA. 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 Se-
minari 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 KAROL WOJTYLA

La Cattedra Karol Wojtyla, inaugurata il 14 ottobre 2003 presso l’Istituto, è un centro di
studio del pensiero filosofico, teologico e poetico di Karol Wojtyla, della tradizione culturale
in cui questo 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 rev.do PRZEMYSLAW KWIATKOWSKI. Attraverso la messa a disposizione di borse di studio, l’or-
ganizzazione di lezioni monografiche e di seminari di studio con esperti invitati, la Cattedra Woj-
tyla 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 fami-
glia con particolare riferimento alle scienze bibliche, all’antropologia teologica, alla teologia mo-
rale, 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
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ONORIFICIENZE E PREMI

DOTTORATO HONORIS CAUSA

A norma dell’Art. 51 del Titolo VII delle Norme comuni e dell’Art. 38 del Titolo VII delle
Norme applicative della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana, l’Istituto ha concesso il
conferimento di Dottorati Honoris Causa a personalità che si sono particolarmente distinte nel
campo della ricerca e dell’evangelizzazione e che hanno approfondito sempre più la conoscenza
della verità del matrimonio e della famiglia nella Chiesa e nel mondo, aderendo alla missione
dell’Istituto:

Prof. SERVAIS PINCKAERS, O.P. (+), 8 novembre 2000
Prof. TADEUSZ STYCZEN, 6 dicembre 2007
Prof.ssa EUGENIA SCABINI, 6 dicembre 2007
Prof. PIERPAOLO DONATI, 13 maggio 2009
Sig. KIKO ARGÜELLO, 13 maggio 2009

PREMIO SUB AUSPICIIS

Al termine di ogni Anno Accademico l’Istituto potrà concedere alla tesi dottorale che si sarà
maggiormente distinta il premio sub auspiciis per la pubblicazione nella Collana “Studi sulla Per-
sona e la Famiglia - Tesi”.

PREMIO LICENZA

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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SERVIZI

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.

CENTRO STAMPA

Tel.: +39 06.698.95.631
Fax: +39 06.698.86.169
Cell: +39 333.92.34.258
E-mail: centrostampa@pul.it

Fotocopie, dispense, stampa e rilegatura di testi, tesi, pubblicazioni, stampa digitale in b/n e co-
lore, battitura testi, scansione e acquisizione immagini e testi. 

LIBRERIA LEONIANA LATERANENSE

Libreria Leonina Lateranense
Piazza San Giovanni in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano
Tel. / Fax: +39 06 698 86 202
E-mail: leonianalateranense@gmail.com ; leonianalateranense@tiscali.it
www.medialibro.com

Aperta al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle 18,30 tranne il giovedì (8,00-13,00 /
15,00-18,30)

Specializzata in Teologia in generale, Sacra Scrittura, dogmatica, morale, bioetica, famiglia, fi-
losofia, storia, letteratura, lingue, pastorale, spiritualità, religioni. 
Disponibili su richiesta anche testi in lingua e spedizioni di libri in tutto il mondo. 

MENSA UNIVERSITARIA

Pul-Tra
Via di Portonaccio, 37
00159 Roma
Tel: +39 06.698.95.638
Fax: +39 06.698.86.276
E-mail: lapultra@gmail.com ; lapultra@yahoo.it

All’interno dell’edificio della Pontificia Università Lateranense si trova una mensa univer-
sitaria (aperta dalle ore 12.00 alle ore 14.30) e un servizio bar (dalle ore 7.30 alle ore 18.00).
Altri servizi: celebrazioni tesi, catering, ristorazione, trasporti.
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CONVENZIONE CON CENTRE CULTUREL SAINT LOUIS DE FRANCE

Centre Culturel Saint-Louis de France
Ambasade de France près le Saint-Siège
Largo Toniolo, 20/22
00186 Roma
Tel.: 06 680 26 26
Fax: 06 680 26 20 
www.saintlouisdefrance.it

La Convenzione propone delle tariffe ridotte in misura del 50% sull’abbonamento alla mediateca
del Centro Culturale per Docenti e Studenti del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.
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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.

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 do-
manda 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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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 IMPORTO COMPLESSIVO IN EURO

CICLO DI LICENZA € 1.750,00
CICLO DI DOTTORATO € 1.850,00
FUORI CORSO € 900,00
ATTESA LAUREA1 € 800,00
MASTER SCIENZE MATRIMONIO E FAMIGLIA (per l’intero ciclo) € 2.100,00
MASTER BIOETICA E FORMAZIONE (per l’intero ciclo) € 2.750,00
MASTER FERTILITÀ E SESSUALITÀ CONIUGALE (per l’intero ciclo) € 2.000,00
CORSO ALTA FORMAZIONE SFIDA EDUCATIVA € 1.500,00
OSPITI (TASSA PER OGNI CORSO ED ESAME) € 150,00
CORSO ITALIANO (STUDENTI INTERNI) € 75,00
CORSO ITALIANO (STUDENTI ESTERNI) € 220,00

I programmi non specificati in questo elenco 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
– Tasse per 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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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
prolungarsi 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.



PIANO GENERALE DEGLI STUDI
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PROGRAMMI OFFERTI 

LICENZA in S. Teologia con specializzazione in 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 Scienze del Matrimonio e della Famiglia – Ciclo Speciale
MASTER in Bioetica e Formazione
MASTER in Fertilità e Sessualità Coniugale
DIPLOMA in Pastorale Familiare
CORSO ALTA FORMAZIONE: La sfida educativa
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LICENZA

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

Direttore degli Studi: Prof. LIVIO MELINA

NORME PER L’ISCRIZIONE

Gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare 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
requisiti 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, con la possibilità di sostenere i rela-
tivi esami.
Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Ponti-
ficie, 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 1° ottobre 2010 (con mora sino al 29 otto-
bre 2010)

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:

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

• certificato del Baccellierato in Teologia almeno “cum laude”. Gli studenti che hanno fre-
quentato il Corso sessennale filosofico-teologico presso Seminari o Istituti religiosi che
non rilasciano il predetto titolo devono sostenere l’esame di ammissione;

• lettera di presentazione del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i
seminaristi. 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.

3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:
• domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria;
• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
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• piano di studi (in duplice copia), su moduli forniti dalla Segreteria;
• L’ammissione al secondo anno del corso alla Licenza è condizionata alla conoscenza di
almeno due delle seguenti lingue (esclusa quella materna): italiano, inglese, francese, te-
desco, spagnolo. Le due lingue (equivalenti a 2 ECTS ciascuna) non devono appartenere
alla stessa famiglia. Detta conoscenza è dimostrata da regolare documentazione o dal su-
peramento di una prova in Istituto, che consiste nella lettura e traduzione immediata di
un breve testo.

4 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
• 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 (gramma-
tica 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.

• fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Roma.

5 - È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o Atenei Pontifici per conse-
guire gradi accademici. La duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno invalidati.

6 - 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 de-
creto 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).

NORME ACCADEMICHE

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

2 - 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.

3 - 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 di-
ritti di segreteria, ove prescritti;

d)concedere la dispensa dalla scolarità, prima dell’inizio del semestre.
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4 - 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 se-
minario 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 matrimonio e della famiglia. Tale seminario sarà condotto attraverso
la lettura di opere, o parti di esse, ritenute particolarmente significative per gli studi del-
l’Istituto.
Il superamento del seminario tutoriale comporterà il superamento del seminario 75318 e
della lettura della prima opera prevista nel piano di studi.

5 - A partire dal II semestre, lo studente deve leggere ogni semestre un’opera e presentarne una
obiettiva esposizione e valutazione critica scritta. Nel II semestre del I anno, l’elaborato viene
seguito dal tutor (docente del seminario tutoriale), il quale ha il compito di accompagnare
lo studente nel primo anno, introducendolo all’esperienza accademica.
Nel II anno, almeno una delle altre due opere da recensire sarà scelta fra quelle attinenti un
corso fondamentale.

6 - 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.

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 consegnato 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 com-
presi.

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 ri-
cerca e di insegnamento”.
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3. La discussione pubblica avverrà davanti, oltre che al Relatore, a due docenti nominati dal
Direttore degli Studi.

4. 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.
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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.

SCADENZE DA RICORDARE

Termine delle iscrizioni all’anno accademico: 1° ottobre 2010 (con mora fino al 29 ottobre 2010)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 4 ottobre 2010 al 14 gennaio 2011
II semestre: dal 21 febbraio al 27 maggio 2011

Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 11 ottobre 2010
Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre: 21 febbraio 2011
Corso Visiting Professors dal 14 al 18 febbraio 2011
Conferenza pubblica Visiting Professors: 17 febbraio 2011
Termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 15 ottobre 2010
dei piani di studio (II semestre): 4 febbraio 2011

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 31 gennaio -11 febbraio 2011
Termine per la consegna dello schema delle tesi: 26 novembre 2010
Termine per la consegna delle dissertazioni: 

per la sessione di febbraio 2011: 10 gennaio 2011
per la sessione di giugno 2011: 6 maggio 2011
per la sessione di ottobre 2011: 9 settembre 2011

Per tutte le altre scadenze: prenotazione agli esami, sessioni di esami, sessioni di tesi, giorni di
chiusura dell’istituto, si consulti il calendario.
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PIANO DI STUDI

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

70362 Filosofia del diritto matrimoniale F. D’AGOSTINO
70464 Il sacramento del matrimonio nell’economia sacramentaria J. GRANADOS

70465 L’uomo tra dipendenza, autodeterminazione e responsabilità S. KAMPOWSKI

70466 Virtù ed etica cristiana L. MELINA

70467 Il matrimonio nell’Antico Testamento: Legge e Profeti B. OGNIBENI

Corsi Complementari* - 2 credits / 3 ECTS

70468 Pensare l’amore. La filosofia di fronte all’amore E. BACCARINI
70424 Amore, libertà e famiglia S. BELARDINELLI
70469 Parola e colloquio nelle relazioni di aiuto e di cura M. BINASCO
70327 L’embrione e il feto umano (1 credit / 2 ECTS) R. COLOMBO

70470 La sacramentaria nella teologia di J. Ratzinger A. DIRIART

70471 Bioetica e infanzia M. L. DI PIETRO
70472 Per una cultura della vita e della famiglia: 

dimensioni giuridiche e politiche G. GAMBINO

70473 Il perdono come attuazione della comunione coniugale e familiare J. LAFFITTE
70474 Maria e la comunione delle forme di vita nella Chiesa V. MARINI

70475 Mimesi e virtù. Fondamenti dell’educazione F. PESCI
70319 Fisiologia della riproduzione umana G. POMPA
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SECONDO SEMESTRE

Corsi Fondamentali (obbligatori) - 2 credits / 3 ECTS

70476 Famiglia e sviluppo sostenibile C. ARAGONÉS
P. DONATI

G. GALLAZZI

70363 Psicologia della sessualità umana e dei legami familiari M. BINASCO
70477 Verità dell’uomo e verità dell’amore G. MARENGO

70478 La virtù della castità J. NORIEGA

Corsi Complementari *- 2 credits / 3 ECTS

70400 Metodologia della ricerca empirica sulla società e la famiglia G.C. BLANGIARDO
70435 Problemi giuridici della procreazione medicalmente assistita F. D’AGOSTINO
70479 Il diritto alle nozze e la libertà nella scelta A. D’AURIA
70480 Antropologia paolina J.B. EDART
70438 Libertà e amore in K. Wojtyla J. KUPCZAK

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

70481 Il matrimonio nell’Antico Testamento: Sapienziali e altri scritti B. OGNIBENI

70482 Evangelizzare l’amore nella cultura del pansessualismo J.J. PÉREZ-SOBA
70176 Teologia patristica del matrimonio e della famiglia F. PILLONI
70320 I metodi di regolazione della fertilità umana G. POMPA

70483 La “fallacia naturalistica”: storia e critica di un problema G. SALMERI

70442 Pastorale della vita E. SGRECCIA
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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 **

75501 Il volto dell’altro: lettura di E. Lévinas S. KAMPOWSKI

75502 Teologia e santità in H. U. von Balthasar: brani scelti G. MARENGO

75503 La legge naturale in S. Tommaso d’Aquino L. MELINA

75504 Lettura dell’opera di K. Wojtyla, Amore e responsabilità J. NORIEGA

75321 Simboli matrimoniali nella Bibbia B. OGNIBENI

Seminari riservati agli studenti del II anno di Licenza

75505 Gender e “cultura gay” M. BINASCO
75506 La risurrezione della carne e il futuro dell’amore J. GRANADOS

75507 La persona tra sostanza e relazione nel dibattito contemporaneo S. KAMPOWSKI

75508 Catechesi sull’amore umano di Giovanni Paolo II. III e IV ciclo J. MERECKI

75509 Convivenza: tappa verso il matrimonio o blocco della speranza? J. NORIEGA

SECONDO SEMESTRE

75510 La persona e l’azione E. BACCARINI
75511 Il dono e il debito, la perdita e il sacrificio M. BINASCO
75512 Trapianti d’organo e cultura del dono M.L. DI PIETRO
75513 La fede e il sacramento del matrimonio A. DIRIART

75514 Affetti e ragione nell’agire sessuale O. GOTIA

75515 Figlio prescelto, figlio sintomo, figlio prodigo M. GRYGIEL

75516 Il cammino spirituale di Jacques e Raïssa Maritain J. LAFFITTE
75517 “Morire d’amore” tra poesia e mistica G. MARENGO

75518 Matrimonio e verginità in autori contemporanei V. MARINI

75519 Lettura e commento di K. Wojtyla, La persona: soggetto e comunità J. MERECKI

75520 Vocazione, stati di vita e chiamata universale alla santità D. ORSUTO

75521 Sessualità ed educazione nella modernità F. PESCI
75522 Analisi storica e teologica del De bono coniugali di S. Agostino F. PILLONI
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DOTTORATO

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

Direttore degli Studi: Prof. LIVIO MELINA

NORME GENERALI

Gli studenti sono ordinari, straordinari:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottem-

perare alla consegna di tutti i documenti richiesti all’atto dell’iscrizione: una volta sod-
disfatti tali obblighi diventano studenti ordinari; vi rientrano anche coloro che non pos-
siedono i requisiti necessari per l’accesso all’Università; sono iscritti e frequentano i
corsi, ma non conseguono i gradi accademici. Superati gli esami, potranno richiedere un
attestato.

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno al 1° ottobre 2010 (con mora sino al 29 otto-
bre 2010)

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
• domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria;
• certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione;
• diploma di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza in
originale;

• certificato di Licenza in Teologia almeno “magna cum laude”;
• lettera di presentazione del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i
seminaristi. 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.

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

4 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
• attestato di conoscenza della lingua italiana, tale da poter seguire i corsi e sostenere gli
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esami. In ogni caso, lo studente, dovrà sostenere un esame di lingua italiana (gramma-
tica 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.

• fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Roma.

5 - È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o Atenei Pontifici per conse-
guire gradi accademici. La duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno invalidati.

NORME ACCADEMICHE

1 - Lo studente che ha conseguito la Licenza in S. Teologia presso l’Istituto deve frequentare
quattro seminari (di norma, uno per semestre) scelti fra quelli indicati. Allo studente che
non ha conseguito la Licenza in S. Teologia presso l’Istituto potranno essere richiesti, a giu-
dizio del Direttore degli Studi, anche altri corsi e altri seminari.
I seminari saranno attivati solo se raggiungeranno un minimo di cinque iscritti. Ogni se-
minario non potrà avere più di sette iscritti.

2 - 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 presenta-
zione della tesi. Durante i predetti cinque anni dovrà iscriversi in qualità di studente “in at-
tesa di dottorato”, mediante apposite procedure stabilite dal Segretario dell’Istituto. 
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 con-
cluso e manca solo la tesi.

3 - 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 del-
l’Istituto;

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

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

SCADENZE DA RICORDARE

Termine delle iscrizioni all’anno accademico: 1° ottobre 2010 (con mora sino al 29 ottobre 2010)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 4 ottobre 2010 al 14 gennaio 2011
II semestre: dal 21 febbraio al 27 maggio 2011

Inizio dei seminari e corsi opzionali del I semestre: 11 ottobre 2010
Inizio dei seminari e corsi opzionali del II semestre: 21 febbraio 2011
Termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 15 ottobre 2010
dei piani di studio (II semestre): 4 febbraio 2011

Corso Visiting Professors dal 14 al 18 febbraio 2011
Conferenza pubblica Visiting Professors: 17 febbraio 2011

Per tutte le altre scadenze: prenotazione agli esami, sessioni di esami, giorni di chiusura del-
l’istituto, si consulti il calendario.
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PIANO DI STUDI

Obbligatorio al I semestre per gli studenti provenienti da altre università

*70179 Introduzione alla “communio personarum” L. MELINA - S. GRYGIEL

PRIMO SEMESTRE

75523 Un uomo senza radici? La persona umana nella modernità S. KAMPOWSKI

75524 Creazione e Redenzione: un problema di metodo teologico G. MARENGO

75525 Il principio di solidarietà in famiglia e nella società J. MERECKI

75526 Immaginazione e amore nella costruzione dell’azione J. NORIEGA

SECONDO SEMESTRE

75527 La paternità secondo K. Wojtyla S. GRYGIEL

75528 Omosessualità ed etica cristiana L. MELINA

75529 Mariti e mogli nella narrativa biblica B. OGNIBENI

75530 L’etica come filosofia prima? G. SALMERI
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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
sezione 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, lo studente deve consegnare in Segreteria due copie e un
riassunto della tesi (che non superi le 5 pagine).

4. Il Consiglio di sezione, sulla base del riassunto elaborato dallo studente e del giudizio scritto
dei due Relatori, inviati precedentemente ai membri, esprime mediante votazione la sua ac-
cettazione a norma dell’art. 66 degli Statuti, sentiti eventualmente esperti estranei al Con-
siglio.

5. 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, ri-
vista dai Relatori per verificare che siano state accolte tutte le indicazioni a cui l’accettazione
fosse stata eventualmente condizionata.

6. 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 della Commissione è di norma il Preside dell’Istituto oppure è no-
minato dal Preside tra i Docenti non Relatori.

7. 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.

8. 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.

9. Il voto finale viene calcolato in base ai seguenti coefficienti: 

– Voto della tesi: 80% 
– Voto della 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 – Ponti-
ficium Institutum “Joannes Paulus II” Studiorum Matrimonii et Familiae”, e sotto “The-
sis ad Doctoratum in S. Theologia”; quindi: nome e cognome del candidato, titolo della
tesi; in basso: “Romae” con l’anno di edizione. Nel verso del frontespizio va riportato l’im-
primi 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” Studiorum Ma-
trimonii et Familiae”; poi il nome e cognome del candidato, il titolo, e sotto: “Excerptum
theseos ad Doctoratum in S. Theologia”; in basso: “Romae” con l’anno di edizione. Nel verso
del frontespizio va riportato l’imprimi potest. Devono poi essere riportati: l’indice dell’estratto
con l’indicazione di ove si colloca l’indice generale, specificando il numero delle pagine; l’in-
troduzione della tesi, i capitoli scelti, la conclusione, la bibliografia e alla fine, l’indice ge-
nerale della tesi senza l’indicazione del numero delle pagine. L’estratto deve essere non in-
feriore 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 aver conseguito il Dotto-
rato Summa cum laude, acquisire la disponibilità del Direttore di Collana, previo parere po-
sitivo espresso a giudizio insindacabile della Commissione di grado in forma scritta e poi
seguire le norme specifiche.
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MASTER 
IN SCIENZE DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA

Direttore degli Studi: Prof. BRUNO OGNIBENI

NORME PER L’ISCRIZIONE

Gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare 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
requisiti 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, con la possibilità di sostenere i rela-
tivi esami.
Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Ponti-
ficie, 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 1° ottobre 2010 (con mora sino al 29 otto-
bre 2010)

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
• 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;

• titolo di studio rilasciato da Istituti universitari di durata almeno triennale;
• lettera di presentazione del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i
seminaristi. 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.

3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:
• domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria;
• piano di studi (in duplice copia), su moduli forniti dalla Segreteria.
• 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 lin-
gue (2 ECTS ciascuna) 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 lettura e traduzione immediata di un breve testo.
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4 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
• 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 (gramma-
tica 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.

• fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Roma.

5 - È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o Atenei Pontifici per conse-
guire 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 del-
l’Istituto;

c) concedere di sostenere esami fuori delle sessioni stabilite previo pagamento dei relativi di-
ritti 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.
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(*) La tassa versata all’atto dell’iscrizione vale per l’intero biennio del corso. Nel caso in cui prolunghi la durata dei suoi studi,
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NORME ACCADEMICHE

1. 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.

2. 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 al-
l’esperienza accademica. In particolare lo seguirà nel redigere un compendio (1
ECTS), che è un testo sintetico di circa 5-6 pagine che presenta un’opera o più arti-
coli concordati fra lo studente e il Tutor assegnato. È prevista una sola recensione, da
consegnare al Tutor, che comunicherà alla Segreteria l’avvenuta presentazione mediante
apposito modulo.

3. Alla fine del primo anno, lo studente sceglie un docente Relatore per stabilire con lui un
piano di letture e di approfondimenti e per essere seguito e guidato nell’elaborazione dei pa-
pers e dell’elaborato finale.
a) I papers da elaborare nel corso del II anno sono previsti in numero di tre e vanno conse-
gnati almeno un mese prima dell’elaborato finale. Il terzo paper viene realizzato svilup-
pando uno degli argomenti del corso della Sessione di Studio intensivo, nei tempi e se-
condo le modalità che verranno indicate durante lo svolgimento della Sessione stessa. Il
Relatore comunicherà alla segreteria la valutazione dei singoli papers. Ogni paper, di al-
meno dieci cartelle dattiloscritte, corrisponde a 2 credits ad eccezione del terzo che cor-
risponde ad 1 credit.
Criteri di elaborazione dei papers:
– Ogni paper deve favorire una conoscenza più approfondita di una tematica significa-
tiva dell’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 questi è una monografia di carattere scientifico di almeno 200 pa-
gine.

– Ogni paper deve presentare un compendio dei testi esaminati e mostrare la capacità dello
studente di individuare i nodi fondamentali di un problema ed eventuali prospettive
di approfondimento.

b)Lo schema dell’elaborato finale, debitamente approvato dal Relatore, dovrà essere con-
segnato in segreteria entro la data indicata. Tale elaborato finale, che non dovrà superare
le 50 cartelle, verrà presentato e discusso in sede di esame finale di grado. 

I contatti con il Relatore possono essere gestiti a distanza. Così quelli amministrativi con
la segreteria, fatte salve le prescrizioni normative generali e le disposizioni particolari ema-
nate dal Segretario.
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4. Oltre la discussione di tale elaborato, l’esame finale consisterà in una prova orale interdi-
sciplinare su due tesi scelte in un tesario, una dal candidato e una dal Relatore. 

5.  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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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.

SCADENZE DA RICORDARE

Termine delle iscrizioni all’anno accademico: 1° ottobre 2010 (con mora fino al 29 ottobre 2010)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 4 ottobre 2010 al 14 gennaio 2011
II semestre: dal 21 febbraio al 27 maggio 2011

Corso Sessione di studio intensivo (per studenti del II Anno) dal 14 al 18 febbraio 2011
Termine per la consegna dello schema delle tesine (per studenti del II anno): 26 novembre 2010
Termine per la consegna delle dissertazioni:

per la sessione di febbraio 2011: 10 gennaio 2011
per la sessione di giugno 2011: 6 maggio 2011
per la sessione di ottobre 2011: 9 settembre 2011

Per tutte le altre scadenze: prenotazione agli esami, sessioni di esami, sessioni di tesi, giorni di
chiusura dell’istituto, si consulti il calendario.
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PIANO DI STUDI

ANNO PRIMO 

PRIMO SEMESTRE

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

S. GRYGIEL

75318 Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia O. GOTIA

CORSI DI BASE (2 credits / 3 ECTS)

80503 Introduzione alla psicologia della sessualità M. BINASCO
70327 L’embrione e il feto umano (1 credit / 2 ECTS) R. COLOMBO

70362 Filosofia del diritto matrimoniale F. D’AGOSTINO
80507 La questione bioetica e la famiglia M. L. DI PIETRO
80504 Castità e carità coniugale O. GOTIA

80505 Il mistero della persona S. GRYGIEL

80323 Temi scelti di antropologia teologica G. MARENGO

80016 Il matrimonio nella Bibbia B. OGNIBENI

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

CORSI DI INDIRIZZO (2 credits / 3 ECTS)*

Indirizzo pastorale

70473 Il perdono come attuazione della comunione coniugale e familiare J. LAFFITTE
70472 Per una cultura della vita e della famiglia: 

dimensioni giuridiche e politiche G. GAMBINO

Indirizzo psicopedagogico

70469 Parola e colloquio nelle relazioni di aiuto e di cura M. BINASCO
70471 Bioetica e infanzia M. L. DI PIETRO

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



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

80513 Amore e natura: il mistero dell’organismo umano J. GRANADOS

80327 Introduzione alla teologia morale fondamentale S. KAMPOWSKI

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

70482 Evangelizzare l’amore nella cultura del pansessualismo J.J. PÉREZ-SOBA
80506 Introduzione alla filosofia G. SALMERI

CORSI DI INDIRIZZO (2 credits / 3 ECTS)

Indirizzo pastorale

70479 Il diritto alle nozze e la libertà nella scelta A. D’AURIA
80514 La famiglia nella pastorale diocesana e parrocchiale J.J. PÉREZ-SOBA

Indirizzo psicopedagogico

80515 Famiglia e società J. GRANADOS

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 credit / 2 ECTS)*

SESSIONE DI STUDIO INTENSIVO (14-18 FEBBRAIO 2011)

70476 Famiglia e sviluppo sostenibile C. ARAGONÉS
P. DONATI

G. GALLAZZI
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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 su Ma-
trimonio e Famiglia, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale Familiare della
Conferenza Episcopale 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 stu-
dio ciclico. 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 ap-
provate dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.

NORME PER L’ISCRIZIONE

Gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare 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
requisiti 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, con la possibilità di sostenere i rela-
tivi esami.

1 - Le iscrizioni si ricevono fino dal 1 giugno 2010 fino al 25 febbraio 2011

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
• domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria (o scaricabile da internet:
www.istitutogp2.it);

• 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;

• titolo di studio rilasciato da Istituti universitari di durata almeno triennale;
• lettera di presentazione dell’Ufficio diocesano di pastorale familiare o del Parroco, per i laici;
del proprio Ordinario per i sacerdoti e i religiosi;

• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
• una fotografia formato tessera.

3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:
• domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria (o scaricabile da internet:
www.istitutogp2.it);

• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
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• L’iscrizione al secondo anno è condizionata alla conoscenza di almeno due delle seguenti
lingue (esclusa quella materna) che assommano a 4 ECTS: italiano, inglese, francese, te-
desco, spagnolo. Per quel che riguarda la conoscenza delle lingue prescritte, essa sarà at-
testata secondo le modalità fornite dalla Segreteria.

4 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
• 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 (gramma-
tica e traduzione). Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo stu-
dente dovrà frequentare un corso integrativo obbligatorio.

• fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Italia.

5 - È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o Atenei Pontifici per conse-
guire 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 del-
l’Istituto;

c) concedere di sostenere esami fuori delle sessioni stabilite previo pagamento dei relativi di-
ritti 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.

NORME ACCADEMICHE

1. Struttura del corso. 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 affidato 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 per-
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corso di formazione, 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 ver-
ranno inseriti nel piano di studi; in pari tempo dovrà costituire un percorso guida verso una
lectio coram conclusiva dal carattere 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 sosteni-
mento di un esame finale.

2. Entro la fine del primo anno lo studente è tenuto alla scelta del tutor che andrà comuni-
cata al Direttore degli Studi.

3. 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 let-
tera del responsabile del progetto che ne attesti l’avvenuto svolgimento. In mancanza di tale
attestazione lo stage dovrà essere ripetuto, presso la stessa o altra struttura.

4. 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 es-
sere consegnato in segreteria. Tale elaborato finale non dovrà superare le 50 cartelle e 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 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.
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PIANO DEGLI STUDI A.A. 2010/2011

Seguendo la programmazione ciclica, nell’A.A. 2010/2011 verranno attivati i seguenti corsi:

50514 Sociologia della famiglia S. BELARDINELLI
50368 Diritto di famiglia F. D’AGOSTINO
50516 Il matrimonio nella disciplina canonica A. D’AURIA
50517 La carità coniugale O. GOTIA

50512 Preparazione al matrimonio G. GRANDIS

50335 Introduzione alle catechesi di Giovanni Paolo II sull’amore umano J. MERECKI

50518 Spiritualità familiare F. PILLONI
50519 Fisiologia della riproduzione umana e metodi naturali G. POMPA

DATE PER L’ANNO ACCADEMICO 2010/2011

Scadenza per le iscrizioni: 25 febbraio 2010

Settimane di frequenza 2010/2011
28 marzo – 1° aprile 2011
4 – 16 luglio 2011

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 luglio:
Hotel Setar
Via Leonardo da Vinci, 1/3
09045 Quartu S. Elena (CA)

Per tutte le altre scadenze: prenotazione agli esami, sessioni di esami, sessioni di tesi, giorni di
chiusura dell’istituto, si consulti il calendario.



MASTER IN BIOETICA E FORMAZIONE

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia
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, giuridi-
che, 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’Uni-
versità Cattolica non potevano non accogliere questo invito pressante del Papa, al loro livello,
che è quello di una formazione accademica rigorosa e interdisciplinare, inserendo problemati-
che scottanti dell’attualità nel quadro di fondamentali riferimenti antropologici, teologico
morali e dogmatici. Non bastano infatti piccole risposte isolate e soluzioni parziali dei singoli
casi. Occorre mantenere lo sguardo aperto sulla verità completa dell’uomo, che ci è rivelata in
Cristo.

E qui sta anche la novità del Corso al Master in Bioetica e Formazione e la fecondità della
collaborazione 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 scot-
tanti della medicina e nel dialogo internazionale, si incontra con l’apporto del nostro Istituto
per la Famiglia, impegnato da trenta 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 molte-
plici 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 scientifici 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.: +39 06.69.89.55.35
Fax: +39 06.69.88.61.03
E-mail: master@istitutogp2.it
Internet: http://www.istitutogp2.it

Date delle lezioni
17-21 gennaio 2011
14-18 febbraio 2011
14-18 marzo 2011
11-15 aprile 2011
16 aprile 2011: Seminario di aggiornamento

Orario delle lezioni
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 2010/2011 saranno attivate esclusivamente le lezioni del I anno del corso,
che si svolgeranno presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.

Tassa di iscrizione
Per il biennio 2010/2011-2011/2012 la tassa di iscrizione è stabilita in Euro 2.750,00 (da pa-
gare all’atto dell’iscrizione al I anno).
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NORME GENERALI

Gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare 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
requisiti 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, con la possibilità di sostenere i rela-
tivi esami.
Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Ponti-
ficie, 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. Il Corso ha durata biennale e si svolge in una duplice forma: in modo intensivo, con un to-
tale di 44 ore di lezioni frontali a settimana per quattro settimane ogni anno, e offrendo corsi
on-line che equivarranno 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 al colloquio attitudinale coloro che sono in possesso
di una laurea specialistica o a ciclo continuo (vecchio ordinamento) e che, in particolare,
operano o intendono operare nell’ambito della sanità, della formazione, dell’assistenza so-
ciale, del diritto o della comunicazione.

4. L’ammissione al Corso è condizionata ad un colloquio attitudinale e, per gli studenti stra-
nieri, dalla conoscenza della lingua italiana. Si richiede una lettera di presentazione del pro-
prio Superiore ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi e i seminaristi. I laici dovranno pre-
sentare una lettera del Parroco.

5. La domanda per partecipare al colloquio attitudinale, dattiloscritta in carta semplice, do-
vrà essere indirizzata a: Prof. Livio Melina, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II – P.zza
S. Giovanni in Laterano, 4 – 00184 Roma. Nella domanda che dovrà pervenire entro
il 17 dicembre 2010, dovranno essere indicate: le proprie generalità, il titolo accademico
posseduto, l’indirizzo, un recapito telefonico ed e-mail a cui sarà fatta ogni comunica-
zione. Alla domanda dovranno essere inoltre allegati una foto, un curriculum vitae, da
cui emerga l’interesse del candidato per la Bioetica, una fotocopia del certificato di lau-
rea (nel quale appaiano esame finale ed elenco degli esami svolti). Il colloquio attitudi-
nale è finalizzato alla conoscenza delle motivazioni del candidato e della attitudine al tipo
di corso.

6. I candidati che avranno superato il colloquio attitudinale, saranno invitati ad immatrico-
larsi entro il 14 gennaio 2011, consegnando in segreteria la documentazione richiesta. 
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7. Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
• 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);

• certificato di laurea (specialistica o a ciclo continuo – vecchio ordinamento) in originale;
• lettera di presentazione del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i
seminaristi. I laici dovranno presentare una lettera del Parroco;

• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse (€ 2.750,00 da versare in un’unica
soluzione per l’intero ciclo);

• tre fotografie formato tessera;
• gli studenti non cittadini italiani: permesso di soggiorno in fotocopia e originale;
• rescritto annuale di extracollegialità, se lo studente è un sacerdote che non appar-
tiene alla diocesi di Roma e non risiede nei collegi e convitti destinati ad accogliere
il clero.

8. La Segreteria provvederà automaticamente al rinnovo dell’iscrizione al II anno di corso.

9. 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.

10. Spetta ai Direttori del Corso concedere dispense da corsi già frequentati. Di norma saranno
concesse dispense solo per i corsi con i medesimi docenti e lo stesso programma di cui si
sia già sostenuto il relativo esame

11. Il termine ultimo per completare gli studi è rappresentato dalla sessione straordina-
ria di tesi di febbraio 2013. In nessun caso, decorso tale termine, sarà possibile so-
stenere 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
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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.

SCADENZE DA RICORDARE

Termine della richiesta di partecipazione al colloquio attitudinale: 17 dicembre 2010
Termine delle iscrizioni al Master: 14 gennaio 2011
Le lezioni del Master in Bioetica e Formazione si svolgono nelle seguenti settimane:

17-21 gennaio 2011
14-18 febbraio 2011
14-18 marzo 2011
11-15 aprile 2011

Seminario di aggiornamento: 16 aprile 2011
Periodo per le iscrizioni telematiche alla sessione d’esami di giugno: 2-13 maggio 2011
Sessione esami giugno: 16-17 giugno 2011
Periodo per le iscrizioni telematiche alla sessione d’esami di ottobre: 1-9 settembre 2011
Sessione esami ottobre: 22-23 settembre 2011

Per tutte le altre scadenze: prenotazione agli esami, sessioni di esami, sessioni di tesi, giorni di
chiusura dell’istituto, si consulti il calendario.
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PIANO DI STUDI

I ANNO

90500 AREA FILOSOFICA
90505 Natura, vita umana e famiglia C. SIMÓN VÁZQUEZ
90506 Persona e verità S. KAMPOWSKI

90501 AREA ANTROPOLOGICA 
90507 Persona e comunione J.J. PÉREZ-SOBA
90508 Uomo e donna: il mistero nuziale G. MARENGO
90543 L’uomo come unitotalità corporeo-spirituale 

e il significato della corporeità J. GRANADOS

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 J. NORIEGA
90512 Bioetica: origine, definizioni, orientamenti M.L. DI PIETRO
90544 L’agire umano nell’età della tecnica S. KAMPOWSKI

90545 AREA DELLA SESSUALITÀ E PROCREAZIONE UMANA
90526 Procreazione assistita e fecondazione artificiale A. MANCINI-M. CASINI- 

M.L. DI PIETRO
90546 Identità sessuale tra determinismo biologico ed ambientale.

Il tema dell’identità di genere M.L. DI PIETRO-J. NORIEGA
90547 Metodi naturali di regolazione della fertilità.

Basi scientifiche. La procreazione responsabile. E. GIACCHI-P. KWIATKOWSKI
90548 Contraccezione, contragestazione e sterilizzazione E. GIACCHI-A. MANCINI

90549 AREA DELLA VITA NASCENTE
90525 L’uomo embrione G. SICA – D. MOLTISANTI
90550 La diagnosi prenatale e preimpianto G. NOIA – M.L. DI PIETRO
90551 Aborto volontario. Aspetti scientifici ed etici R. PUCCETTI

90518 AREA DELLA FASE TERMINALE DELLA VITA
90552 Sofferenza, malattia e morte nell’età della tecnica J. NORIEGA – R. PROIETTI
90553 Eutanasia, accanimento clinico, abbandono terapeutico, 

cure palliative definizioni e valutazione etica M.L. DI PIETRO
N. COMORETTO
A. G. SPAGNOLO
A. TURRIZIANI

90554 Trapianti di organo: aspetti scientifici ed etici D. SACCHINI
90555 Dichiarazioni anticipate di trattamento: aspetti

medici e giuridici N. COMORETTO – M. CASINI

90556 AREA DELLA GENETICA 
90530 Genetica e genomica P. CHIURAZZI – V. MELE
90557 Clonazione e cellule staminali M. FAGGIONI
90558 Enhancement umano S. KAMPOWSKI
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II ANNO

90503 AREA GIURIDICA 
90513 Famiglia, vita e diritto F. D’AGOSTINO-G. GAMBINO

90514 Politica e vita G. GAMBINO

90504 AREA PSICOPEDAGOGICA 
90515 Le relazioni familiari e le questioni della bioetica M. BINASCO
90516 Vita, sofferenza e maturazione F. PESCI

90559 AREA DELL’ETICA APPLICATA
90529 La sperimentazione clinica A.G. SPAGNOLO-R. MINACORI

90531 La relazione operatori sanitari-paziente-famiglia A.G. SPAGNOLO
90532 Teorie della giustizia, economia e organizzazioni sanitarie G. RICCIARDI-D. SACCHINI
90533 Etica clinica A.G. SPAGNOLO

N. COMORETTO

90534 I comitati etici A.G. SPAGNOLO-M.CICERONE

90522 AREA DELLA BIOETICA E FORMAZIONE
90535 Comportamenti a rischio e prevenzione R. MINACORI

90560 Bioetica ed educazione P.G. ROSSI-F. PESCI
90561 Bioetica e scuola M.L. DI PIETRO

D. MOLTISANTI

90562 Bioetica e mass-media M. NICOLAIS-C.CAVONI

90563 Etica della ricerca e politiche della formazione L. GIROTTI
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MASTER IN FERTILITÀ E SESSUALITÀ CONIUGALE

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

in collaborazione con
Institut Européen d’Education Familiale (IEEF)
Fédération Africaine d’Action Familiale (FAAF)

Centro Studi e Ricerche Regolazione Naturale della Fertilità (CSRRNF)

Presentazione
Il percorso pedagogico risponde all’invito del Santo Padre Benedetto XVI di offrire nel con-

testo del dibattito sociale e culturale odierno una proposta che illumini il cammino dei coniugi
nella fecondità del loro amore. 

Di fronte ad una progressiva privatizzazione e banalizzazione della sessualità, che ha rinchiuso
l’amore nell’autosoddisfazione, si tratta di riscoprire la verità dell’amore e il suo destino autentico. 

La proposta accademica, che prevede corsi di insegnamento e stages di formazione pratica,
si basa su: 

Visione antropologica fondata sui grandi insegnamenti magisteriali di Paolo VI, Giovanni
Paolo II e Benedetto XVI, in particolare - Humanae vitae, Familiaris consortio e Deus Caritas
est.

Conoscenza della fertilità: fondamenti scientifici dei metodi di regolazione naturale della fer-
tilità nei diversi periodi e situazioni della vita; metodologia di accompagnamento delle coppie;
programmi differenziati di formazione sui metodi di regolazione naturale della fertilità.

Finalità e obiettivi
Il Master Universitario ha lo scopo di offrire una qualificata formazione scientifico-pratica

sulla regolazione naturale della fertilità nell’orizzonte di una visione antropologica e teologica
adeguata della sessualità.

Destinatari
Possono presentare domanda di ammissione al colloquio attitudinale coloro che sono in pos-

sesso di un titolo di Laurea triennale, di Laurea specialistica, di Laurea a ciclo continuo (vec-
chio ordinamento) o di titoli equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione
di valore.

Titolo
A coloro che avranno concluso l’intero percorso formativo sarà rilasciato un titolo di Ma-

ster Universitario di I livello, come previsto dalla legislazione italiana, e un titolo di Master in
“Fertilità e sessualità coniugale”, con riconoscimento canonico.
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Direttori del Corso
Prof. LIVIO MELINA

Prof.ssa MARIA LUISA DI PIETRO

Comitato Scientifico
Prof. WALTER G. RICCIARDI

Prof. RENÉ ECOCHARD
Prof.ssa ELENA GIACCHI

Prof. JOSÉ NORIEGA

Prof.ssa OANA GOTIA

Prof. MICHELE BARBATO

Coordinatori
Prof. PRZEMYSŁAW KWIATKOWSKI

Dott.ssa EMMA TRAISCI

Responsabili dell’insegnamento dei Metodi di RNF
Prof. MICHELE BARBATO
Prof.ssa ELENA GIACCHI

Segreteria del Corso 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano
Tel: (+39) 06.698.86113 
Fax: (+39) 06.698.86103
E-mail: masterfertilita@istitutogp2.it
Sito internet: www.istitutogp2.it

Calendario
Il Corso ha durata triennale e prevede un massimo di 50 e un minimo di 30 iscritti. In cia-

scuno dei primi due anni, si prevedono tre weekend residenziali (sabato e domenica) e una set-
timana intensiva (luglio). Nel terzo anno, le lezioni si svolgono in tre weekend residenziali. Il
Master inizia a dicembre 2010 e si conclude a maggio 2013. E previsto un colloquio attitudi-
nale di ammissione.

Il calendario degli stages verrà stabilito dai tre organismi consorziati (IEEF, FAAF, CSRRNF). 

Scadenze A.A. 2010-2011
Inizio delle domande di iscrizione: 1 settembre 2010
Fine delle domande di iscrizione: 31 ottobre 2010
Colloquio attitudinale: 5 ottobre 2010 
Completamento dell’iscrizione: 15 novembre 2010 

Frequenza dei corsi A.A. 2010-2011
4-5 dicembre 2010 
12-13 febbraio 2011
7-8 maggio 2011
18-23 luglio 2011
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NORME GENERALI

Gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare 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
requisiti 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, con la possibilità di sostenere i rela-
tivi esami.
Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Ponti-
ficie, 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. La frequenza del Corso è obbligatoria (con firma di frequenza) a non meno dell’80% delle
lezioni frontali.

2. Possono fare domanda di ammissione al colloquio attitudinale coloro che sono in possesso
di un titolo di Laurea triennale, di Laurea specialistica o a ciclo continuo (vecchio ordina-
mento) o di titoli equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione di valore.

3. L’ammissione al Corso è condizionata ad un colloquio attitudinale e, per gli studenti stra-
nieri, dalla conoscenza della lingua italiana. Si richiede una lettera di presentazione del pro-
prio Superiore ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi e i seminaristi. I laici dovranno pre-
sentare una lettera del Parroco.

4. La domanda per partecipare al colloquio attitudinale, dattiloscritta in carta semplice, do-
vrà essere indirizzata a: Prof. Livio Melina, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II – P.zza S.
Giovanni in Laterano, 4 – 00184 Roma. Nella domanda che dovrà pervenire entro il 31
ottobre 2010, 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, un curriculum vitae, da cui emerga l’inte-
resse del candidato per il tema del Master, una fotocopia del certificato di Laurea (nel quale
appaiano esame finale ed elenco degli esami svolti). Il colloquio attitudinale è finalizzato alla
conoscenza delle motivazioni del candidato e della attitudine al tipo di corso.

5. I candidati che avranno superato il colloquio attitudinale, saranno invitati ad immatrico-
larsi entro il 15 novembre 2010, consegnando in Segreteria la documentazione richiesta.

6. Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
• 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);

• certificato originale di Laurea triennale, di Laurea specialistica o a ciclo continuo (vecchio
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ordinamento) o di titoli equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione
di valore;

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

• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse (€ 2.000,00 da versare in un’unica
soluzione per l’intero corso);

• tre fotografie formato tessera;
• gli studenti non cittadini italiani: permesso di soggiorno in fotocopia e originale

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

8. 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.

9. Spetta ai Direttori del Corso concedere dispense da corsi già frequentati. Di norma saranno
concesse dispense solo per i corsi con i medesimi docenti e lo stesso programma di cui si
sia già sostenuto il relativo esame

NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEL MASTER

Per il conseguimento del titolo di Master in Fertilità e Sessualità Coniugale ogni iscritto do-
vrà frequentare non meno dell’80% delle lezioni, superare tutti gli esami, realizzare quanto ri-
chiesto per gli stages e dimostrare la conoscenza elementare di almeno una delle seguenti lin-
gue (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 corso 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.
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PROGRAMMA

Piano dei corsi*

I MODULO: VISIONE ANTROPOLOGICA
• L’uomo-donna: unidualità, complementarietà e reciprocità S. KAMPOWSKI

• La famiglia: communio personarum A. DIRIART

• Persona: differenza sessuale, identità e relazione S. KAMPOWSKI

• La rivelazione dell’amore nella Sacra Scrittura B. OGNIBENI

• Teologia del corpo P. KWIATKOWSKI

• Il Sacramento del Matrimonio J. GRANADOS

II MODULO: DIMENSIONI ETICHE
• Agire e pienezza umana L. MELINA

• Amore e fecondità J. NORIEGA

• I fondamenti della bioetica: persona, dignità, vita M.L. DI PIETRO
• La sessualità nell’insegnamento della Chiesa O. GOTIA

• L’azione umana S. KAMPOWSKI

• L’eccellenza dell’amore: le virtù e l’educazione del desiderio O. GOTIA

• La verità dell’atto coniugale: differenza antropologica ed etica 
tra i metodi di RNF e la contraccezione J. NORIEGA - M. BARBATO

• Paternità e maternità J. NORIEGA

III MODULO: SCIENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI 
• Lo sviluppo dell’affettività 
e la costruzione del rapporto amoroso tra i coniugi M. GRYGIEL

• Psicologia del legame coniugale M. BINASCO
• Divenire ed essere famiglia nella società attuale L. GATTAMORTA

• Famiglia, sessualità e fecondità: un bene privato? G. GAMBINO

• La famiglia: prima scuola dell’amore F. PESCI
• La comunicazione e i suoi strumenti D. SIMEONE

IV MODULO: APPROCCI SCIENTIFICO E PEDAGOGICO ALLA FERTILITÀ 
• Fertilità e sterilità A. LANZONE
• Lo sviluppo dell’identità sessuata A. MANCINI

• La pubertà femminile A. LUCISANO
• Fertilità, stili di vita e ambiente A. MANCINI

• Malattie sessualmente trasmesse A. LUCISANO
• I metodi di RNF: il Metodo dell’Ovulazione Billings A. SAPOROSI
• I metodi di RNF: i Metodi sintotermici R. ECOCHARD – M. BARBATO
• Valore diagnostico-preventivo dei metodi di RNF 
in presenza di patologie disendocrine e ginecologiche E. GIACCHI

• La RNF per una pedagogia dell’amore e della vita P. PELLICANÒ
• Fecondità nell’infertilità M.L. DI PIETRO

* I moduli si svolgeranno presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.
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Piano degli stages*

1) AREA MEDICO-SCIENTIFICA
• Fondamenti biologici della fertilità umana
• La generazione umana dal concepimento alla nascita 
• Fondamenti scientifici dei segni e dei sintomi della fertilità
• Basi scientifiche di ogni specifico metodo di RNF (metodi sintotermici, Metodo Billings,
etc.)

• Basi fisiologiche delle diverse situazioni della vita fertile: stress, allattamento e pre-meno-
pausa

• Analisi della letteratura scientifica a supporto della validità dei metodi di RNF
• Efficacia dei metodi di RNF nel favorire, distanziare o evitare il concepimento
• Contraccezione, sterilizzazione e aborto
• Terapie delle condizioni di infertilità e tecniche di fecondazione artificiale

2) AREA PEDAGOGICA
• L’insegnante della RNF come educatore
• Valenza educativa della RNF
• Strutturazione di programmi differenziati 
• Identità e competenze degli insegnanti dei metodi di RNF

3) AREA PSICO-SESSUALE
• Aspetti psicologici della conoscenza di sé per la donna e per la coppia
• I metodi di RNF: corresponsabilità e cooperazione tra i coniugi
• La continenza periodica

4) AREA STORICO-CULTURALE
• Storia della RNF
• Modelli di sviluppo e di promozione della RNF
• La sfida di una proposta in un contesto multietnico

5) AREA METODOLOGICA E SPECIFICA PER CIASCUN METODO
• Osservazione, registrazione e analisi dei dati
• Metodologia di insegnamento alla coppia fino al raggiungimento dell’autonomia
• Uso dei metodi di RNF: 
– nei cicli regolari
– nei cicli irregolari
– in stress, allattamento e pre-menopausa
– nella sospensione della pillola estroprogestinica 
– nella diagnosi e prevenzione delle patologie disendocrine e ginecologiche
– nella ricerca della gravidanza e nella infertilità della coppia

• Supporti didattici all’insegnamento individuale e di gruppo
• Diffusione della RNF: modalità, progettazione, supporti didattici

* Gli stages si svolgeranno presso le strutture accreditate dai tre organismi consorziati (IEEF, FAAF, CSRRNF).
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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 collabora-
zione con l’Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale della Famiglia, offre un Corso di Di-
ploma 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 sostenere 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. 

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 richiesta, un attestato di partecipazione.

L’ottenimento del diploma è condizionato alla presentazione di un elaborato scritto e al su-
peramento 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 es-
sere più lungo di 10000 parole.

61



NORME PER L’ISCRIZIONE

Gli studenti sono ordinari, straordinari:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare 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
requisiti necessari per l’accesso all’Università; sono iscritti e frequentano i corsi, ma non con-
seguono il Diploma; su richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1 giugno 2010 fino al 27 maggio 2011.

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
• domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria (e scaricabile da internet:
www.istitutogp2.it);

• certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione;
• fotocopia di un documento di identità valido;
• fotocopia del titolo di studio di scuola media superiore (quinquennale) o, per gli stranieri, del
titolo valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza in originale;

• lettera di presentazione dell’Ufficio diocesano di pastorale familiare o del Parroco, per i laici;
del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i seminaristi;

• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
• due fotografie formato tessera.

3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:
• domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria (e scaricabile da internet:
www.istitutogp2.it);

• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse.

4 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
• attestato di conoscenza della lingua italiana, tale da poter seguire i corsi;
• fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Italia.

SCADENZE DA RICORDARE

Termine delle iscrizioni al Corso di Diploma in Pastorale Familiare: 27 maggio 2011
Le lezioni del Corso di Diploma in Pastorale Familiare si svolgono nelle seguenti date: 4-16 luglio 2011
Termine per la consegna 

del titolo dell’elaborato finale per il Diploma in Pastorale Familiare: 28 gennaio 2011
dell’elaborato finale per il Diploma in Pastorale Familiare: 27 maggio 2011

SEDE DEL CORSO

Hotel Setar
Via Leonardo da Vinci, 1/3
09045 Quartu S. Elena (CA)
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PIANO DEGLI STUDI A.A. 2010/2011

Primo Anno

Fecondità e procreazione responsabile A. M. COSENTINO

Antropologia teologica G. MARENGO

Spiritualità coniugale e familiare F. PILLONI
Morale fondamentale O. GOTIA

Morale coniugale 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 P. TERENZI

Elementi di sociologia P. TERENZI

Secondo e Terzo Anno

Psicologia della vita coniugale M. BINASCO
Bioetica G. GAMBINO

Pastorale fondamentale J.J. PÉREZ-SOBA
Educazione cristiana J.J. PÉREZ-SOBA
Il Matrimonio nel Nuovo Testamento B. OGNIBENI

Pedagogia generale F. PESCI
Il Matrimonio nel Codice Civile L. LODEVOLE
Il Matrimonio nel Codice di Diritto Canonico L. LODEVOLE
La famiglia soggetto sociale P. TERENZI

La famiglia nella Dottrina Sociale della Chiesa P. TERENZI

Workshop CEI
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE
LA SFIDA EDUCATIVA:

FAMIGLIA, SCUOLA E COMUNITA IN SINERGIA

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia
Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia

Il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli Studi su Matrimonio e Famiglia, unitamente
al Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, promuove un Corso di Alta Formazione per dirigenti e insegnanti provenienti da
istituti scolastici di livello primario e secondario di primo grado e genitori attivi negli organi
collegiali (rappresentanti di classe, di Istituto, di Distretto…) o impegnati in associazioni di ge-
nitori, sul tema La sfida educativa: famiglia, scuola e comunità in sinergia.

Obiettivi:
• fornire un quadro teorico-culturale di riferimento utile per realizzare interventi educativi

adeguati;
• proporre una riflessione che vede la famiglia, la scuola e la comunità come ambiti forma-

tivi tra loro connessi, in un’ottica di sussidiarietà;
• indagare le dinamiche affettive e relazionali e il loro ruolo nella maturazione della persona;
• costruire conoscenze relative all’identità dei minori nei diversi contesti di vita;
• approfondire le dinamiche intra ed extra familiari, con particolare attenzione ai bisogni e

alle risorse del nostro tempo; 
• favorire un confronto e una riflessione tra insegnanti e genitori sulle attuali sfide educative.

Metodologia
Tramite il lavoro di gruppo e il dialogo con gli esperti, il percorso formativo permetterà di

apprendere competenze culturali ed operative nei seguenti ambiti: 
• analisi dei bisogni nei contesti scolastici di riferimento;
• comprensione del senso delle esperienze fondamentali e delle strategie pedagogiche alle

virtù;
• mappatura delle risorse educative e relazionali presenti sui territori di appartenenza;
• gestione di gruppi di lavoro ed équipe multidisciplinari;
• progettazione di iniziative comunitarie per fronteggiare la sfida educativa
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Direzione scientifica
Prof. LIVIO MELINA

Prof.ssa EUGENIA SCABINI

Coordinamento
Prof.ssa COSTANZA MARZOTTO

Prof.ssa OANA GOTIA

Docenti
Prof. GUIDO GILI

Prof.ssa OANA GOTIA

Prof. JOSÉ GRANADOS

Prof. STANISLAW GRYGIEL

Prof.ssa RAFFAELLA IAFRATE
Prof.ssa COSTANZA MARZOTTO

Prof. JOSÉ NORIEGA

Prof. FURIO PESCI
Prof. CAMILLO REGALIA

Prof.ssa LUISA RIBOLZI

Prof.ssa GIOVANNA ROSSI

SEDE DEL CORSO
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Piazza san Giovanni in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano

CALENDARIO
Periodo di iscrizione: 
1 ottobre 2010 - 20 dicembre 2010

Calendario delle lezioni: 
I modulo: 11-12 febbraio 2011
II modulo: 11-12 marzo 2011
III modulo: 8-9 aprile 2011
IV modulo: 6-7 maggio 2011
V modulo: 10-11 giugno 2011
VI modulo: 8-9 luglio 2011
VII modulo: giugno 2012
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ISCRIZIONI ED ATTESTATO

Informazioni e iscrizioni presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma.

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Piazza san Giovanni in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano
Tel: +39 06 698 86 113
Fax: +39 06 698 86 103
E-mail: corsoeducazione@istitutogp2.it

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1 ottobre 2010 fino al 20 dicembre 2010.

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
• domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria (e scaricabile da internet:
www.istitutogp2.it);

• fotocopia di un documento di identità valido;
• fotocopia del titolo di studio di scuola media superiore (quinquennale) o, per gli stranieri, del
titolo valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza in originale;

• lettera di presentazione del Parroco, per i laici; del proprio Superiore Ecclesiastico per i sa-
cerdoti, i religiosi ed i seminaristi;

• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
• due fotografie formato tessera;

3 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
• attestato di conoscenza della lingua italiana, tale da poter seguire i corsi.
• fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Italia.

Non saranno accettate iscrizioni incomplete. Si richiede l’iscrizione all’intero Corso. 
A coloro che avranno frequentato almeno l’ 80% delle ore previste sarà rilasciato un Atte-
stato di Frequenza al Corso di Alta Formazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Euro 1.500,00 da versare nell’atto dell’iscrizione.

METODOLOGIA

Il Corso di Alta Formazione si articola in 6+1 moduli di due giorni ciascuno, per complessive
120 ore, dal venerdì mattina al sabato pomeriggio (venerdì: 10.20-19.00; sabato: 8.30-17.20).

Il corso prevede lezioni frontali e discussioni con esperti nazionali e internazionali, lavoro
di gruppo guidato da conduttori e incontri di sottogruppo.

A queste attività si aggiunge lo studio individuale sulla bibliografia indicata.
La costruzione di un legame tra i partecipanti prevede anche l’attivazione di una piattaforma

black board, sulla quale sarà possibile scambiare materiali e dialogare con i docenti. 
A livello territoriale sono previsti incontri di sottogruppo tra insegnanti e genitori in ora-

rio da concordare. 
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PERCORSO

Ciascuno dei moduli formativi sarà focalizzato su una tematica particolare che verrà ap-
profondita sia dal punto di vista teorico che nelle sue dimensioni operative. 

I Modulo: dimensione antropologica (Prof. S. GRYGIEL – Prof. J. GRANADOS)
L’uomo, un mistero da scoprire: le esperienze fondamentali

• La persona: soggetto e comunione
• Il corpo: tra identità e differenza sessuale 
• La libertà: dono di se e bene comune
• Lo stupore: io, tu, noi, il mondo

II Modulo: dimensione etica (Prof. L. MELINA – Prof. J. NORIEGA – Prof.ssa O. GOTIA)
La ricerca di una pienezza e l’educazione degli affetti

• Amicizia e vita buona
• Sessualità e amore 
• Virtù relazionali
• Fiducia e dono di se

III Modulo: dimensione psicosociale (Prof.ssa E. SCABINI – Prof.ssa G. ROSSI)
Riconoscersi figli, coniugi e genitori nelle diverse fasi del ciclo di vita familiare

• Approccio relazionale-simbolico
• Eventi critici
• Compiti di sviluppo 
• Legami intergenerazionali e sociali 

IV Modulo: dimensione psicosociale (Prof.ssa R. IAFRATE – Prof. C. REGALIA)
Scuola, famiglia e comunità di fronte alle situazioni familiari complesse  

• Famiglie separate e ricostituite
• Famiglie monogenitoriali
• Famiglie adottive e affidatarie
• Famiglie immigrate e miste

V Modulo: dimensione sociopedagogica (Prof.ssa L. RIBOLZI - Prof. F. PESCI)
L’evento educativo e la nascita del soggetto

• Progettazione integrata degli interventi educativi
• Famiglia ed educazione: la ricerca di senso

VI Modulo: dimensione sociopedagogica (Prof. G. GILI – Prof. F. PESCI)
La sfida dei media nella scuola e nella famiglia

• Ambivalenza dei media e credibilità degli adulti
• Modelli e virtù in una società globale

Periodo di sperimentazione
Avvio sperimentale di attività nelle diverse realtà territoriali

VII Modulo: valutazione del percorso (Prof.ssa C. MARZOTTO – Prof.ssa O. GOTIA)
Confronto sulle esperienze dei partecipanti
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ORARIO DELLE LEZIONI*

* Il seguente orario si riferisce unicamente ai Corsi di Licenza, Dottorato e Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia.
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Licenza e Dottorato 
I semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70179 MELINA-
GRYGIEL1

75318 GOTIA1
75506 GRANADOS

70362 D’AGOSTINO
75523 KAMPOWSKI

70464 GRANADOS 70465 KAMPOWSKI

II ora
9.25 – 10.10

70179 MELINA-
GRYGIEL1 

75318 GOTIA1 
75506 GRANADOS

70362 D’AGOSTINO
75523 KAMPOWSKI

70464 GRANADOS 70466 MELINA
75524 MARENGO
75526 NORIEGA

70465 KAMPOWSKI

III ora
10.20 – 11.05

70467 OGNIBENI
75525 MERECKI

70470 DIRIART
70474 MARINI
75507 KAMPOWSKI
75509 NORIEGA

75501 KAMPOWSKI
75502 MARENGO
75503 MELINA
75504 NORIEGA

70466 MELINA
75524 MARENGO
75526 NORIEGA

70424 BELARDINELLI3
70469 BINASCO
70473 LAFFITTE
75508 MERECKI

IV ora
11.15-12.00

70467 OGNIBENI
75525 MERECKI

70470 DIRIART
70474 MARINI
75507 KAMPOWSKI
75509 NORIEGA

70327 COLOMBO2

75501 KAMPOWSKI
75502 MARENGO
75503 MELINA
75504 NORIEGA

70468 BACCARINI
70471 DI PIETRO
70472 GAMBINO
75321 OGNIBENI

70424 BELARDINELLI3
70469 BINASCO
70473 LAFFITTE
75508 MERECKI

V ora
12.00 – 12.45

70327 COLOMBO2 70468 BACCARINI
70471 DI PIETRO
70472 GAMBINO
75321 OGNIBENI

70424 BELARDINELLI3

VI ora
15.00 – 15.45

70319 POMPA 70475 PESCI

VII ora
15.45 – 16.30

70319 POMPA 70475 PESCI

VIII ora
16.35 – 17.20

75505 BINASCO

IX ora
17.30 – 18.15

75505 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 4 ottobre 2010, secondo un calendario proprio che
sarà presentato nel corso della prima lezione.

2. Il prof. Colombo terrà il corso 70327 in 6 incontri di 2 ore ciascuno nelle seguenti date: 13-20-27 ottobre 2010; 3-17-24
novembre 2010.

3. Il prof. Belardinelli terrà il corso 70424 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 15-22-29 ottobre 2010; 5-12-26
novembre 2010; 3-10 dicembre 2010.
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Licenza e Dottorato 
II semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70175 MERECKI
70480 EDART1
70482 PEREZ-SOBA2

70400 BLANGIARDO4

70435 D’AGOSTINO
75520 ORSUTO
75529 OGNIBENI

70477 MARENGO 70478 NORIEGA
75528 MELINA
75530 SALMERI

70363 BINASCO

II ora
9.25 – 10.10

70175 MERECKI
70480 EDART1
70482 PEREZ-SOBA2

70400 BLANGIARDO4 

70435 D’AGOSTINO
75520 ORSUTO
75529 OGNIBENI

70477 MARENGO
75527 GRYGIEL

70478 NORIEGA
75528 MELINA
75530 SALMERI

70363 BINASCO

III ora
10.20 – 11.05

70442 SGRECCIA
70480 EDART1
70481 OGNIBENI

70176 PILLONI
70479 D’AURIA
75517 MARENGO
75519 MERECKI

75512 DI PIETRO
75514 GOTIA
75515 GRYGIEL M.
75527 GRYGIEL

75510 BACCARINI
75518 MARINI
75522 PILLONI

70480 EDART1
70483 SALMERI
75513 DIRIART
75516 LAFFITTE

IV ora
11.15-12.00

70442 SGRECCIA
70481 OGNIBENI

70176 PILLONI
70479 D’AURIA
75517 MARENGO
75519 MERECKI

75512 DI PIETRO
75514 GOTIA
75515 GRYGIEL M.

75510 BACCARINI
75518 MARINI
75522 PILLONI

70480 EDART1
70483 SALMERI
75513 DIRIART
75516 LAFFITTE

V ora
12.00 – 12.45

70482 PEREZ-SOBA2 70482 PEREZ-SOBA2 70480 EDART1

VI ora
15.00 – 15.45

70438 KUPCZAK3 70438 KUPCZAK3 70438 KUPCZAK3 70438 KUPCZAK3
75511 BINASCO
75521 PESCI

VII ora
15.45 – 16.30

70320 POMPA
70438 KUPCZAK3

70438 KUPCZAK3 70438 KUPCZAK3 70438 KUPCZAK3
75511 BINASCO
75521 PESCI

VIII ora
16.35 – 17.20

70320 POMPA

IX ora
17.30 – 18.15

70400 BLANGIARDO4

X ora
18.15 – 19.00

70400 BLANGIARDO4

Nota bene: nella settimana che va dal 14 al 18 febbraio 2011 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di lezione previste per il
corso “70476” (Professori Aragonés –– Donati – Gallazzi).

1. Il prof. Edart terrà il corso 70480 nelle seguenti date: 18-21-25-28 marzo 2011; 1-4-8-11 aprile 2011.
2. Il prof. Pérez-Soba terrà il corso 70482 nelle seguenti date: 21-24-28 febbraio 2011; 3-7-10-14-17-21-24-28-31 marzo

2011.
3. Il prof. Kupczak terrà il corso 70438 in 12 incontri concentrati in 3 settimane, dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore

16.30 nelle seguenti date: 21-22-23-24-28-29-30-31 marzo; 4-5-6-7 aprile 2011.
4. Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 21-22-28 febbraio 2011; 1-7-8-14-15-21-22-28-29  marzo 2011.



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

70362 D’AGOSTINO 80016 OGNIBENI

II ora
9.25 – 10.10

70179 MELINA-
GRYGIEL1 

75318 GOTIA1

70362 D’AGOSTINO 80505 GRYGIEL S. 80507 DI PIETRO 80016 OGNIBENI

III ora
10.20 – 11.05

80504 GOTIA 80323 MARENGO 80505 GRYGIEL S. 80507 DI PIETRO 70469 BINASCO
70473 LAFFITTE

IV ora
11.15-12.00

80504 GOTIA 80323 MARENGO 70327 COLOMBO2 70471 DI PIETRO
70472 GAMBINO

70469 BINASCO
70473 LAFFITTE

V ora
12.00 – 12.45

70327 COLOMBO2 70471 DI PIETRO
70472 GAMBINO

VI ora
15.00 – 15.45

70319 POMPA 80503 BINASCO

VII ora
15.45 – 16.30

70319 POMPA 80503 BINASCO

VIII ora
16.35 – 17.20

80510 PESCI

IX ora
17.30 – 18.15

80510 PESCI

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 4 ottobre 2010, secondo un calendario proprio che
sarà presentato nel corso della prima lezione.

2. Il prof. Colombo terrà il corso 70327 in 6 incontri di 2 ore ciascuno nelle seguenti date: 13-20-27 ottobre 2010; 3-17-24
novembre 2010.
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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

70482 PEREZ-SOBA1 70400 BLANGIARDO2 80513 GRANADOS 80514 PEREZ-SOBA3 80506 SALMERI

II ora
9.25 – 10.10

70482 PEREZ-SOBA1 70400 BLANGIARDO2 80513 GRANADOS 80514 PEREZ-SOBA3 80506 SALMERI

III ora
10.20 – 11.05

80335 MERECKI 70479 D’AURIA
80515 GRANADOS

80017 DIRIART 80327 KAMPOWSKI 80514 PEREZ-SOBA3

IV ora
11.15-12.00

80335 MERECKI 70479 D’AURIA
80515 GRANADOS

80017 DIRIART 80327 KAMPOWSKI 80514 PEREZ-SOBA3

V ora
12.00 – 12.45

70482 PEREZ-SOBA1 70482 PEREZ-SOBA1

VI ora
15.00 – 15.45

VII ora
15.45 – 16.30

70320 POMPA

VIII ora
16.35 – 17.20

70320 POMPA

IX ora
17.30 – 18.15

70400 BLANGIARDO2

X ora
18.15 – 19.00

70400 BLANGIARDO2

Nota bene: nella settimana che va dal 14 al 18 febbraio 2011 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di lezione previste per il
corso “70476” (Professori Aragonés –– Donati – Gallazzi).

1. Il prof. Pérez-Soba terrà il corso 70482 nelle seguenti date: 21-24-28 febbraio 2011; 3-7-10-14-17-21-24-28-31 marzo
2011.

2. Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 21-22-28 febbraio 2011; 1-7-8-14-15-21-22-28-29 marzo 2011.
3. Il prof. Pérez-Soba terrà il corso 80514 nelle seguenti date: 24-25 febbraio 2011; 3-4-10-11-17-18-24-25-31 marzo 2011;

1 aprile 2011.





DESCRIZIONE DEI CORSI*

* Informazione relativa unicamente ai Corsi di Licenza e di Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia.
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DESCRIZIONE DEI CORSI*

70476 ARAGONÉS C. – DONATI P. – GALLAZZI G. - Famiglia e sviluppo sostenibile

Programma e bibliografia verranno forniti durante lo svolgimento del corso

70468 BACCARINI E. – Pensare l’amore. La filosofia di fronte all’amore

1. L’essenza e il senso dell’amore umano
2. Valore e ruolo dell’amore nella costruzione dell’esistenza personale
3. Amore umano e amore divino

Bibliografia:
Il docente fornirà una dispensa con pagine tratte da opere di M. Scheler, D. von Hildebrand, V. So-

loviev, R. Guardini, E. Stein e H. Arendt.

70424 BELARDINELLI S. – Amore, libertà e famiglia

1. L’amore romantico e la famiglia borghese
2. La contrapposizione di amore, libertà e famiglia nella cultura contemporanea
3. Natura e cultura nell’uomo e nella famiglia
4. Per una riconciliazione di amore, libertà e famiglia

Bibliografia:
U. BECK, Il normale caos dell’amore, Boringhieri, Torino 1996.
S. BELARDINELLI, Cultura, in S. BELARDINELLI – L. ALLODI (a cura di), Sociologia della cultura,

Franco Angeli, Milano 2006, 11-24.
S. BELARDINELLI, Erotizzare la famiglia. Il caos dell’amore coniugale tra modernità e postmoder-

nità, in Paradoxa 2 (2007), 72-80.
F. D’AGOSTINO – L. SANTOLINI (a cura di), Famiglie e convivenze. Nuove tensioni nella società

italiana, Cantagalli, Siena 2007.

70363 BINASCO M. – Psicologia della sessualità umana e dei legami familiari

1. La vita umana come dramma: scienze psicologiche e pratiche cliniche. Psicologia, psi-
chiatria, psicoanalisi, psicoterapie. Dimensioni etiche e giuridiche della vita psichica

2. La differenza: il soggetto e l’Altro, legami sociali e legami famigliari, centralità della
mancanza

3. Parola, linguaggio e corpo. Inconscio e pulsioni, godimento e piacere. Bisogno, do-
manda d’amore, desiderio. Immagine di sé e narcisismo; l’alterità immaginaria; le iden-
tificazioni

* I corsi descritti sono elencati in ordine alfabetico di docente
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4. La sessualità: problema o soluzione? La differenza sessuale; dimensioni e limiti del ses-
suale nell’essere umano. La dimensione fallica e il desiderio

5. I complessi famigliari. Il complesso di castrazione e il complesso di Edipo. Amore e de-
siderio; legami amorosi e innamoramento. La dimensione dell’atto nei legami fami-
gliari e sociali.

Bibliografia:
M. BINASCO, Soggetto dell’inconscio e legami famigliari, (in corso di ultimazione).
M. BINASCO, vari articoli, dispense e contributi del professore.
E. SCABINI - R. IAFRATE, Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, Bologna 2003.
J. LACAN, I complessi familiari, Einaudi, Torino 2005.

70469 BINASCO M. – Parola e colloquio nelle relazioni di aiuto e di cura

1. La consultazione e la domanda di aiuto: la sua iniziativa, la sua formulazione e il suo
accoglimento. Casi pratici di consultazione

2. La «comunicazione» umana: leggi, paradossi, drammi. Il senso e i suoi limiti
3. La responsabilità e la funzione dell’interlocutore: la libertà, il potere e l’atto dell’uditore
4. Le incidenze dei fattori inconsci nel colloquio e nella consultazione: se e come tenerne

conto
5. Il soggetto tra contraddizioni, difficoltà, sintomi e angosce. Il desiderio del soggetto e

il desiderio del consultato. Lo “psichico” fa obiezione allo “spirituale”? Lo “spirituale”
fa obiezione allo “psichico”?

Bibliografia:
A. TONIOLO (ED.), La “relazione di aiuto”. Il counseling tra psicologia e fede, Il Messaggero, Pa-

dova 2009.
M. BINASCO, Incontri e scontri tra psicologia e Chiesa, la questione del counseling, in: A. TONIOLO

(ED.), La “relazione di aiuto”. Il counseling tra psicologia e fede, Il Messaggero, Padova 2009.
Ulteriore bibliografia verrà presentata dal docente all’inizio del corso.

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 tra-
sformazioni:
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
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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.
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.

70327 COLOMBO R. – L’embrione e il feto umano

1. Breve rivisitazione della vicenda storica e status quaestionis
2. Il dibattito filosofico sul concetto di persona e sul suo impiego negli “stati di confine”

della vita umana
3. Il concetto bilogico di vita
4. Genetica ed epigenesi dell’organismo umano
5. Sviluppo embrionale, fetale e neonatale
6. La clonazione genetica e cellulare
7. “Statuto biologico” e “statuto ontologico” dell’embrione e del feto
8. La questione dell’inizio della vita umana personale nei recenti documenti del Magistero

Bibliografia:
Dispense del docente
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, CENTRO DI BIOETICA (ROMA), Identità e statuto

dell’embrione umano, in Medicina e Morale 39 (1989), supplemento.
Eventuali ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite di volta in volta nel corso delle lezioni.

70362 D’ AGOSTINO F. – Filosofia del diritto matrimoniale

1. Filosofia e filosofia del diritto. Cosa è il diritto
2. Integrazioni teologiche: il diritto nella storia della salvezza. L’”alleanza”
3. Maschile e femminile nell’esperienza della familiarità
4. Che cosa è il matrimonio. Prospettive storiche e teoriche
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5. Matrimonio e fertilità
6. Il tabù dell’incesto
7. Matrimonio tra omosessuali?
8. La convivenza come problema giuridico
9. 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 filosofía de la familia, segunda edición, Rialp,
Madrid 2002).

F. D’AGOSTINO, La famiglia, un bene insostituibile, Cantagalli, Siena 2008.
F. D’AGOSTINO, Credere nella famiglia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010.

70435 D’AGOSTINO F. – Problemi giuridici della procreazione medicalmente assistita

1. Problemi fondamentali di biogiuridica
2. La regolazione giuridica della procreazione medicalmente assistita: tipologie e modelli
3. I diritti del nascituro
4. La procreazione medicalmente assistita eterologa
5. La legge 40/2004

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

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

F. D’AGOSTINO, Parole di Bioetica, Giappichelli, Torino 2005.
F. D’AGOSTINO, Introduzione alla Biopolitica, Aracne, Roma 2009.

70479 D’AURIA A. - Il diritto alle nozze e la libertà nella scelta

1. Lo ius ad nuptias (can. 1058)
2. Le problematiche della preparazione al matrimonio (cann. 1063-1072)
3. La proibizione di accedere alle nozze e gli impedimenti matrimoniali (cann. 1073-

1094)
4. Il diritto ad essere immuni da qualsiasi coazione nella scelta dello stato matrimoniale

(can. 1057)
5. Il timore grave e il dolo (cann. 1098 e 1103)
6. Il divieto apposto dall’Ordinario alla celebrazione di nuove nozze

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

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

Città del Vaticano 1989.
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A. D’AURIA, Il timore grave nell’attuale legislazione canonica, Urbaniana University Press, Città
del Vaticano 2003.

A. D’AURIA, Inganno, frode, deliberazione. Il dolo nel Codice di Diritto Canonico, Urbaniana Uni-
versity Press, Città del Vaticano 2004.

P.J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Giuffrè, Milano 2001.

70471 DI PIETRO M. L. – Bioetica e infanzia

1. Antropologia ed etica in bioetica
2. I grandi prematuri
3. I disordini della differenziazione sessuale
4. La circoncisione nel neonato
5. Il dibattito sull’eutanasia neonatale
6. Famiglia ed educazione alla salute
7. Le vaccinazioni: dovere morale e responsabilità sociale
8. Il bambino e la malattia
9. L’accompagnamento del bambino con disabilità e della famiglia
10. I test genetici post-natali
11. Il trapianto di organi e tessuti nel minore
12. La crioconservazione di tessuto ovarico

Bibliografia:
M.L. DI PIETRO, Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.
M.L. DI PIETRO, Aspetti etici dell’educazione alla salute, in G.F. GENSINI – P. RIZZINI – M. TRA-

BUCCHI – F. VANARI (ED.), Rapporto Sanità 2008. L’educazione alla salute, Il Mulino, Bo-
logna 2008, 45-58.

M.L. DI PIETRO – P. PARENTE – C. D’ALÒ, Trapianti da donatore a cuore fermo: il caso del pa-
ziente pediatrico, inMedicina e Morale 4 (2009), 673-691.

M.L. DI PIETRO – L. DI PIETRO, Minori e disabilità, in Rivista di diritto minorile 3/4 (2008), 77-84.
D. DE LUCA – A. VIRDIS – M. L. DI PIETRO – E. ZECCA, Bioetica clinica: kernittero neonatale

da deficit di G6PD. Il rischio sanitario della fecondazione artificiale eterologa, inMedicina e
Morale 4 (2008), 787-799.

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
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.
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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.

70470 DIRIART A. – La sacramentaria nella teologia di J. Ratzinger

1. La crisi della nozione di sacramento
2. Il fondamento sacramentale dell’esistenza cristiana
3. La sacra mentalità in chiave liturgica
4. Sacramentaria e sacramenti

Bibliografia:
J. RATZINGER, Il fondamento sacramentale dell’esistenza cristiana, Queriniana, Brescia 1971.
ID., Zum Begriff des Sakraments, Eichstätter Hochschrulreden, 15, Minerva Publikation, Mün-

chen 1979.
ID., Elementi di teologia fondamentale: saggi sulla fede e sul ministero, a cura di G. CANOBBIO, Mor-

celliana, Brescia 1986.
ID., Introduzione allo spirito della liturgia, tr. it. G. Reguzzoni, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001.

80017 DIRIART A. – Teologia del matrimonio cristiano

1. La rivelazione del matrimonio-sacramento
2. La grazia sacramentale: partecipazione all’amore nuziale di Cristo per la Chiesa
3. Unità, fedeltà e indissolubilità del matrimonio
4. La chiave litugica: dalla lex orandi alla lex credendi
5. Conclusione: matrimonio cristiano, mistero e vocazione

Bibliografia:
P. ADNÈS, Il matrimonio, trad. it. E. Lodi, Desclée, Roma 1996.
H. BRICOUT, “La ministerialità del matrimonio: un dibattito fra la lex orandi e la lex credendi”,

in ASSOCIAZIONE PROFESSORI DI LITURGIA, Ministeri ecclesiali, a cura di A. M. Calapaj Bur-
lini, Edizioni liturgiche, Roma 2008, 187-200.

L. LIGIER, Il matrimonio: questioni teologiche e pastorali, Città Nuova, Roma 1988.
CH. MUNIER, Matrimonio e verginità nella chiesa antica, ed. it. a cura di G. Ramella, Società

editrice internazionale, Torino 1990.
M. OUELLET, Mistero e Sacramento dell’amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per la

nuova evangelizzazione, Cantagalli, Roma 2007.

70480 EDART J.B. – Antropologia paolina

1. L’antropologia di Paolo: le principali nozioni
2. Antropologia paolina e mistero della redenzione
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3. Le nozioni generali dell’antropologia biblica: corpo (sôma), carne (sarx), soffio (psychê)
e spirito (pneuma)

4. Studio del concetto “uomo naturale (psychikos) / uomo spirituale (pneumatikos)” in
Rom. 7 e 1 Co. 15

5. L’antropologia “spirituale” di San Paolo (Rom. 5-8; Ga. 5-6)

Bibliografia:
U. SCHNELLE, The Human Condition, anthropology in the Teachings of Jesus, Paul and John, (trad. O.C.

DEAN, Neutestamentliche Anthropologie : Jesus, Paulus, Johannes, Neukirchen-Vluny, Neukirch-
ener Verlag 1991), T & T Clark, Edinburgh 1996, 37-114 (44-133 nell’originale tedesco).

J. D. G. DUNN, La teologia dell’apostolo Paolo (trad. F. Ronchi, The Theology of Paul the Apo-
stle, T & T Clark, Edinburgh 1998), Introduzione allo studio della Bibbia, supplementi 5,
Paideia, Brescia 1999, 74-174 (nell’originale inglese 51-163).

S. LYONNET, “L’antropologia di San Paolo”, in L’antropologia biblica, a cura di G. DE GENNARO,
Studio Biblico Teologico Aquilano, Dehoniane, Napoli 1981, 753-787.

J. W. COOPER, Body, Soul and lfe everlasting, biblical anthropology and the monism-dualism de-
bate, Eerdmans, Grand Rapids (MI) 1989.

70472 GAMBINO G. – Per una cultura della vita e della famiglia: dimensioni giuridiche e
politiche

1. La famiglia oltre l’ideologia: dimensioni strutturali
2. Matrimonio e divorzio nella storia della società occidentale: effetti del divorzio sui figli,

sulla genitorialità e sulle nuove famiglie
3. Le leggi sull’aborto: analisi comparata negli Stati Uniti e in Europa
4. Il dolore traumatico post-aborto nella famiglia
5. L’eugenetica nella famiglia
6. Modelli di diritto e biopolitica, per una cultura della vita e della famiglia
7. Laicità e giusnaturalismo

Bibliografia:
C.A. ANDERSON, La famiglia: una risorsa per la società. Dimensioni giuridiche e politiche di una

cultura della vita e della famiglia, a cura di G. GAMBINO, Cantagalli, Siena 2009.
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni.

80504 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.
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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.

70464 GRANADOS J. – Il sacramento del matrimonio nell’economia sacramentaria

1. Corpo e amore: linguaggio primordiale dell’economia sacramentaria
2. Matrimonio e iniziazione cristiana: sacramento primordiale e sacramento della reden-

zione
3. Penitenza: matrimonio e perdono
4. Unzione degli infermi: il sacramento del corpo sofferente e della speranza finale
5. Verginità e matrimonio

Bibliografia:
A. BOZZOLO, La teologia sacramentaria dopo Rahner, LAS, Roma 1999.
J. GRANADOS, “Priesthood: A Sacrament of the Father”, in Communio. International catholic re-

view 36 (2009) 186-218.
J. GRANADOS, “Toward a Theology of the Suffering Body”, in Communio. International catholic

review 33 (2006) 540-563.
M. OUELLET, Mistero e Sacramento dell’amore. Teologia del Matrimonio e della famiglia per la

nuova evangelizzazione, Cantagalli, Siena 2007.
K. RAHNER, “Teologia del simbolo” in Saggi sui sacramenti e sull’escatologia, San Paolo, Roma

1965, pp. 51-107.

80513 GRANADOS J. – Amore e natura: il mistero dell’organismo umano

1. Introduzione: muove l’amore il mondo?
2. La visione della filosofia antica: Platone, Aristotele
3. Amore e organismo nell’Antico Testamento
4. Amore e corporalità nella filosofia contemporanea
5. Peccato, concupiscenza e natura
6. I misteri di Gesù: corpo e spirito
7. Risurrezione: pienezza dell’amore nel corpo

Bibliografia:
C.A. ANDERSON - J. GRANADOS, Called to Love: Approaching John Paul II’s Theology of the Body,

Doubleday, New York 2009 (trad. it.: Chiamati all’amore. La teologia del corpo di Giovanni
Paolo II, Piemme, Milano 2010).

J. GRANADOS, “Love and the Organism: A Theological Contribution to the Study of Life”, in
Communio. International catholic review 32 (2005) 435-469.
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J. GRANADOS, “The Family, the Body, and Communio Ecclesiology: The Mission of the Fam-
ily in the Midst of the Church as Communio”, Anthropotes 23 (2007) 175-214.

J. GRANADOS, Teología de los misterios de la vida de Jesús, Sígueme, Salamanca 2009.
H. JONAS, Mortality and Morality. A Search for the Good after Auschwitz, Evanston, IL 1996.
H. JONAS, The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology, Evanston, IL 2001.
W. PANNENBERG, “The Doctrine of the Spirit and the Task of a Theology of Nature”, Theol-

ogy (London) 75 (1972), 8-21.
W. PANNENBERG, Toward a Theology of Nature. Essays on Science and Faith, Louisville, KY 1993.

80515 GRANADOS J. – Famiglia e società

1. Il bene comune, bene della comunione
2. La famiglia come comunione iniziale
3. Famiglia e civiltà dell’amore

Bibliografia:
C. ANDERSON, La famiglia: una risorsa per la società. Dimensioni giuridiche e politiche di una cul-

tura della vita e della famiglia, a cura di G. GAMBINO, Cantagalli, Siena 2009.
ID., Una civiltà dell’amore: ciò che ogni cattolico può fare per trasformare il mondo, Libreria Edi-

trice Vaticana, Città del Vaticano 2009.
C. ANDERSON - J. GRANADOS, Chiamati all’amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II,

Piemme, Milano 2010.
BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate.
C. CAFFARRA, Famiglia e bene comune, Prolusione per l’inaugurazione dell’anno accademico

2006-2007 del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 2006.
P. DONATI, Perché “la” famiglia? Le risposte della sociologia relazionale, Cantagalli, Siena 2009.
L. MELINA, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 2006.
ID., Imparare ad amare alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli, Siena 2009.
L. MELINA - G. GALLAZZI (a cura di), La famiglia, è ancora un affare? La finanza responsabile,

la società e la famiglia, SRI Group, Milano 2010.
J.J. PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010.
E. SCABINI – R. IAFRATE, Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, Bologna 2003.

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.
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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.

70465 KAMPOWSKI S.– L’uomo tra dipendenza, autodeterminazione e responsabilità

1. Il riconoscimento come modo di conoscere la persona
2. “Un animale che può promettere”: l’uomo tra passato e futuro, tra perdono e pro-

messa
3. Dipendenza creaturale e gratitudine
4. “L’uomo è un bene comune”. Bene comune e dono di sé
5. La responsabilità come vocazione dell’uomo – l’estensione e limiti
6. Creare l’uomo nuovo? Critica dell’utopismo sociale e tecnologico

Bibliografia:
H. ARENDT, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 1958. (trad. it.: Vita

activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 2000).
GIOVANNI PAOLO II, Gratissimam sane, Lettera alle Famiglie, 2 febbraio 1994.
H. JONAS, Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Francoforte sul Meno 1979. (trad. it.: Il prin-

cipio responsabilità, Einaudi, Torino 2002).
A. MACINTYRE, Dependent Rational Animals. Why Human Beings Need the Virtues, Open

Court, Chicago 1999. (trad. it.: Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bi-
sogno delle virtù, Vita e Pensiero, Milano 2001). 

R. SPAEMANN, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen ‘etwas’ und ‘jemand’, Klett-Cotta,
Stoccarda 1996. (trad. it.: Persone. Sulla differenza tra ‘qualcosa’ e ‘qualcuno’, Editori Laterza,
Roma-Bari 2005).

M. WALDSTEIN, “The Common Good in St. Thomas and John Paul II”, Nova et Vetera, En-
glish Edition, 3 (2005), pp. 569-578.

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.
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Bibliografia:
L. MELINA, Morale tra crisi e rinnovamento, Ares, Milano 1993.
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 (tr. it.: Le fonti

della morale cristiana, Ares, Milano 1992).
R. SPAEMANN, Grundbegriffe der Moral, Verlag C.H. Beck, München 1982 (tr. it: Concetti mo-

rali fondamentali, Piemme, Casale Monferrato 1993).

70438 KUPCZAK J.– Libertà e amore in K. Wojtyla

1. Le origini nelle prime pubblicazioni di Wojtyla
2. La formulazione matura in Amore e responsabilità (1958)
3. La sintesi del pensiero in Persona e atto (1968)
4. Lo sviluppo teologico di Giovanni Paolo II

Bibliografia:
K. WOJTYLA, Love and Responsabilty, tr. H.T. Willets, Farrar-Stras-Giraux, New York 1981.
ID., The Acting Person, tr. A. Potocki, Reidel, Boston 1979.
ID., “The Structure of Self-determination as the Core of the Theory of the Person”,in:Tommaso

d’Aquino nel suo Settimo Centenario: Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli –
17/24 Aprile 1974), Edizioni Domenicane Italiane, Napoli 1978).

ID., “Subjectivity and the Irreducible in Man”,in Analecta Husserliana, 7 (1978), pp. 107-114;
J. KUPCZAK, OP., Destined for Liberty. The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyla/John

Paul II, Washington D.C. 2000.
L. K. SCHMITZ, At the center of the human drama: the philosophical anthropology of Karol Wo-

jtyla/Pope John Paul II, The Catholic University of America Press, Washington 1993.

70473 LAFFITTE J.– Il perdono come attuazione della comunione coniugale e familiare

Programma e bibliografia verranno forniti durante lo svolgimento del corso

70477 MARENGO G. – Verità dell’uomo e verità dell’amore

1. Amore e libertà
2. L’amore come vocazione
3. Fecondità e carità

Bibliografia:
A. SCOLA – G. MARENGO – J. PRADES, Antropologia teologica (Amateca 15), Jaca Book, Milano

20062 [trad. spag.: EDICEP, Valencia 2003].
A. SCOLA, Il mistero nuziale. 2. Matrimonio-famiglia, PUL Mursia, Roma 2000.
GIOVANNI PAOLO II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramenta-
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lità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. MARENGO, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009.

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., Soggetto e libertà nella condizione postmoderna, a cura di F. BOTTURI, Vita e Pensiero,
Milano 2003.

G. MARENGO, «Amo perché amo, amo per amare». L’evidenza e il compito, Cantagalli, Siena 2007.
J. L. MARION, Le phénomène érotique. Six meditations, Grasset, Paris 2003.
N. REALI (ED.), L’amore tra filosofia e teologia. In dialogo con Jean Luc Marion (Studi sulla per-

sona e la famiglia 8), Lateran University Press, Roma 2007.
H. U. VON BALTHASAR, Sponsa Verbi. Saggi teologici - II, trad. it., Morcelliana, Brescia 1972,

139-188.
ID., Homo creatus est. Saggi teologici - V, trad. it., Morcelliana, Brescia 1991, 101-176.

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. spag.: EDICEP, Valencia 2003].
G. MARENGO, «Amo perché amo, amo per amare». L’evidenza e il compito, Cantagalli, Siena 2007.

70474 MARINI V. – Maria e la comunione delle forme di vita nella Chiesa

1. Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa
2. Il Fiat di Maria «Locus totius generi umani»
3. La maternità spirituale di Maria e la forma della cooperazione mariana
4. Lo Stato di Cristo e lo stato di Maria
5. In Maria distinzione e unità degli stati di vita
6. Maria e la missione dei Laici nella Chiesa
7. Maria e la vita consacrata
8. Maria e il sacerdozio

Bibliografia:
H. U. VON BALTHASAR, Gli stati di vita del cristiano, Jaca Book, Milano 1984.
GIOVANNI PAOLO II, Christifideles Laici, 30 dicembre 1988.
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ID., Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992.
ID., Vita Consecrata, 25 marzo 1996.
V. MARINI, Maria e il mistero di Cristo nella teologia di H. U. von Balthasar, PAMI, Città del

Vaticano 2005.
S. M. PERRELLA, La Madre di Gesù nella coscienza ecclesiale contemporanea. Saggi di Teologia,

PAMI, Città del Vaticano 2005.
J. RATZINGER - BENEDETTO XVI, Maria Chiesa nascente, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998.
M. G. MASCIARELLI, Col cuore della madre. Piccola mariologia per i sacerdoti, Editrice Rogate,

Roma 2009.

70466 MELINA L. – Virtù ed etica cristiana

1. Eclissi e ritorno delle virtù nell’etica moderna e contemporanea
2. Etica di prima o di terza persona? Paradigmi a confronto
3. La concezione della virtù in San Tommaso d’Aquino
4. La dimensione teologica: partecipare alle virtù di Cristo

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 fun-
damentos de la moral cristiana, Palabra, Madrid 2007).

Letture consigliate:
G. ABBÀ, Felicità, vita buona e virtù. Saggio di filosofia morale, Las, Roma2 1995.
A. MACINTYRE, After Virtue. A Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre

Dame, Indiana 1981.
L. MELINA, Sharing in Christ’s Virtues. For a Renewal of Moral Theology in Light of Veritatis splen-

dor, Catholic University of America Press, Washington DC 2001 (trad. spagnola: Partici-
par en las virtudes de Cristo, Ed. Cristianidad, Madrid 2004.

S. PINCKAERS, Le renouveau de la morale. Études pour une morale fidèle à ses sources et à sa mis-
sion présente, Téqui, Tourneau2 1978 (1° ediz.: 1964).

M. RHONHEIMER, La prospettiva della morale. Fondamenti dell’etica filosofica, Armando Editore,
Roma 1994.

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.
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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:
R. GARCIA DE HARO, Matrimonio e famiglia nei documenti del Magistero, Ares, Milano 1993.
Sarà inoltre predisposta dal docente una apposita dispensa ad uso degli studenti

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

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.
ID., Il mistero nuziale. 2. Matrimonio-famiglia, PUL-Mursia, Roma 2000.
ID., Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore, Marietti 1820, Genova-Milano 2002.
Y. SEMEN, La sessualità secondo Giovani Paolo II, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2005.
M. WALDSTEIN, Introduction, in JOHN PAUL II, A Theology of the Body, Pauline, Boston 2006, 1-129.

70478 NORIEGA J. – La virtù della castità

1. L’interpretazione dell’esperienza amorosa
2. Il linguaggio dell’amore: passione e scelta
3. L’eccellenza dell’amore: pudore e virtù

Bibliografia:
Testo di base:
J. NORIEGA, Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale, EDB, Bologna 2006.
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Letture consigliate:
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, Città Nuova-LEV, Roma3 1992.
G. ANGELINI, “La teologia morale e la questione sessuale. Per intendere la situazione pre-

sente”, in AA. VV., Uomo-donna. Progetto di vita, a cura del C.I.F., UECI, Roma 1985,
47-102.

C. CAFFARRA, Etica generale della sessualità, Ares, Milano 1992.
A. CHAPELLE, Sexualité et sainteté, Bruxelles 1977.
J. S. GRABOWSKI, Sex and Virtue. An Introduction to Sexual Ethics, Catholic University of Amer-

ica Press, Washington DC 1997.
D. VON HILDEBRAND, Purity. The Mystery of Christian Sexuality, Franciscan University Press,

Steubenville, Ohio 1997.
L. MELINA, Per una cultura della famiglia. Il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia

2006.
P. RICOEUR, “La sexualité. La merveille, l’errance, l’enigme”, in Esprit 28 (1960) 1665-

1676.
A. SCOLA, Il mistero nuziale 1 et 2, PUL-Mursia, Roma 1998-2000.
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.

70467 OGNIBENI B. – Il matrimonio nell’Antico Testamento: Legge e Profeti

1. I racconti delle origini
2. Le disposizioni legislative relative al matrimonio
3. La testimonianza dei libri profetici riguardo al matrimonio

Bibliografia:
F. MANNS, “Il matrimonio nell’Antico Testamento”, in Il matrimonio nella Bibbia, Roma 2005

(Dizionario di spiritualità biblico-patristica 42), 14-83.
F. MARTIN, “Marriage in the Old Testament Period”, in G.W. OLSEN (ed.) Christian Marriage.

A Historical Study, New York 2001, 1-49.
A. TOSATO, Il matrimonio israelitico, Roma 1982 (Analecta Biblica 100).

70481 OGNIBENI B. – Il matrimonio nell’Antico Testamento: Sapienziali e altri scritti

1. Il matrimonio nei libri sapienziali
2. L’amore umano nel Cantico dei cantici
3. Il matrimonio nei libri di Rut, Ester, Tobia e Giuditta

Bibliografia:
F. MANNS, “Il matrimonio nell’Antico Testamento”, in Il matrimonio nella Bibbia, Roma 2005

(Dizionario di spiritualità biblico-patristica 42), 14-83.
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80016 OGNIBENI B. - Il matrimonio nella Bibbia

1. Il matrimonio nella legge dell’Antico Testamento
2. Il matrimonio nei libri profetici dell’Antico Testamento
3. Il matrimonio nei libri sapienziali e poetici dell’Antico Testamento
4. L’insegnamento di Gesù relativo al matrimonio
5. L’insegnamento degli apostoli relativo al matrimonio.

Bibliografia:
F. MANNS, “Il matrimonio nell’Antico Testamento”, in Il matrimonio nella Bibbia, Roma 2005

(Dizionario di spiritualità biblico-patristica 42), 14-83.
B. OGNIBENI, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, Lateran University Press, Città del

Vaticano 2007 (Lezioni e dispense 11).

70482 PÉREZ-SOBA J.J. – Evangelizzare l’amore nella cultura del pansessualismo

1. Sessualità e società.
2. Pansessualismo: riduzione della sessualità; società di consumo; socializzazione.
3. I precedenti: secolarizzazione e privatizzazione.
4. La rivoluzione sessuale; il puritanesimo
5. Sesso-natura; sesso-matrimonio; sesso-fecondità; sesso-amore.
6. L’ideologia di genere.
7. Il soggetto morale: emotivo-utilitario.
8. Natura e libertà: verso un ideale di vita.
9. Imparare ad amare: l’amore romantico e le emozioni: il linguaggio degli affetti; l’amore

e la conoscenza: l’amore intelligente; la logica del dono; la saggezza della comunione.
10. L’amore e la società.

Bibliografia:
Anthropotes 20/1, dedicato a: “Evangelizzare nella cultura del pansessualismo”; in particolare:

C. GIULIODORI, “La missione evangelizzatrice della famiglia di fronte alla cultura panses-
suale”, 189-214.

AA. VV., Maschio e femmina li creò, Glossa, Milano 2008 (“Disputatio, 20”).
C. CAFFARRA, Etica generale della sessualità, Ares, Milano 1992.
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Directorio de la Pastoral Familiar en España (novembre 2003).
L. MELINA, Imparare ad amare. Alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli,

Siena 2009.
ID., Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 2006.
L. MELINA – C. A. ANDERSON (a cura di), La via dell’amore. Riflessioni sull’enciclica Deus cari-

tas est di Benedetto XVI, Rai-Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma 2006.
J. NORIEGA, Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale, EDB, Bologna 2006.
J.J. PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010.
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA (a cura di), Lexicon. Termini ambigui e discussi su fa-

miglia vita e questioni etiche, EDB, Bologna 2003.
A. SCOLA, Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore, Marietti 1820, Genova-Milano 2002.
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80514 PÉREZ-SOBA J.J. – La famiglia nella pastorale diocesana e parrocchiale 

1. La pastorale familiare come pastorale di comunione e non settoriale
2. Coordinazione diocesana: catechesi, gioventù, etc.
3. La parrocchia centro della pastorale: la comunità delle famiglie
4. Parrocchia ed altre istanze
5. Progetto diocesano e programmazione parrocchiale
6. Parrocchie e movimenti
7. Il gruppo di pastorale familiare
8. Tempi e periodi della pastorale familiare
9. Lo sviluppo della pastorale familiare

Bibliografia:
R. ACOSTA PESO, La luz que guía toda la vida. La vocación al amor, hilo conducor de 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., Directorio de la Pastoral Familiar en España (novembre 2003).
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di Pastorale Familiare (25.VII.1993).
ID., (Ufficio Famiglia), Sulle orme di Aquila e Priscilla. La formazione degli operatori di pasto-

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

zia 2006.
S. NICOLLI – E. E M. TORTALLA, (a cura di), Il perdono in famiglia, Cantagalli, Siena 2008.
J.J. PÉREZ-SOBA, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010.
L. VIVES SOTO (ED.), Organizar la Pastoral Familiar, EDICE, Madrid 2007.
L. VIVES SOTO – R. ACOSTA PESO – E. ARANDA AGUILAR, La pastoral familiar en la parroquia,

EDICE, Madrid 2008.

70475 PESCI F. – Mimesi e virtù. Fondamenti dell’educazione

1. I cardini dell’antropologia mimetica: desiderio ed imitazione
2. Comandamenti e virtù
3. Il Cristianesimo e la paideia delle virtù
4. Senso dell’esistenza e vita buona

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

morale cristiana, Cantagalli, Siena 2008
F. PESCI, Educazione senza vittime, CEDAM, Padova 2008.
ID., 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. MACINTYRE, 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:
Dispense a cura del docente
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, Fie-

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

D. GRANADA (a cura di), 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 (a cura di), Camminare nella luce. Prospettive della Teo-
logia 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 (a cura di), 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, Pao-
line, Milano 1991.

K. VLADIMIR, Coniugalia Festa. Eine Untersuchung zu Liturgie und Theologie der christlichen Ehe-
schliessungsfeier in Euchologien, Augustinus Verlag, Würzburg 2003.
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70319 POMPA G. - Fisiologia della riproduzione umana

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

gine ed espressione del mistero della persona umana
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. CAP-
PELLA, “La Regolazione Naturale della Fertilità”, in Scienza e Cultura al servizio della vita -
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contributi 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.

70483 SALMERI G. – La “fallacia naturalistica”: storia ecritica di un problema

1. La proibizione di derivare norme morali da pure descrizioni nell’etica contemporanea
2. La complessità del problema: ricostruzione storica
3. La riflessione morale di D. Hume
4. Il concetto di “natura (umana)”: le differenti interpretazioni
5. Il rifiuto della “fallacia naturalistica” e la correlazione tra visione dell’uomo e principi

morali

Bibliografia:
Antologia degli autori trattati

80506 SALMERI G. – Introduzione alla filosofia

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

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

70442 SGRECCIA E. – Pastorale della vita

1. Introduzione storico-dottrinale sul concetto di Pastorale nella Chiesa Cattolica
2. Presupposti dottrinali nel Magistero conciliare e pontificio per la Pastorale della vita
3. L’enciclica di Giovanni Paolo II “Evangelium vitae” (25.3.1995) per la definizione e la

metodologia della Pastorale della vita
4. L’antropologia deologica come presupposto alla luce del pensiero di Giovanni Paolo II
5. La dottrina sulla creazione dell’uomo e della donna e i suoi sviluppi applicativi
6. La Cristologia: come contenuti dottrinali e come metodo per la Pastorale della vita
7. La Chiesa e la dimensione sacramentale nella Pastorale della vita
8. La escatologia e il cammino verso la pienezza della vita
9. Un momento applicativo privilegiato: la fanciullezza e la formazione per l’incontro

della vita umana con la vita divina di Cristo
10. L’adolescenza e le scelte di vita: la Pastorale per la continuità e maturità di vita

Bibliografia:
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Evangelium Vitae, Libreria Editrice Vaticana, Città del Va-

ticano 1995.
E. SGRECCIA, Per una Pastorale della Vita, Cantagalli, Siena (in corso di pubblicazione).
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CALENDARIO



SETTEMBRE 2010

1. mer Inizio iscrizioni telematiche esami sessione autunnale
Inizio domande di iscrizione al Master in Fertilità e Sessualità Coniugale

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

Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione 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 esami sessione autunnale
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 esami sessione autunnale
Termine iscrizioni A.A. 2010/2011 (senza tassa di mora)
Scadenza termine presentazione domande diritto allo studio
Inizio iscrizioni Corso Sfida Educativa

2. sab
3. dom
4. lun Lez Inizio delle lezioni I semestre A.A. 2010/2011 (solo corsi fondamentali)
5. mar Lez
6. mer Lez
7. gio Lez
8. ven Lez
9. sab
10. dom
11. lun Lez Inizio dei Corsi complementari e dei Seminari del I semestre
12. mar Lez
13. mer Lez
14. gio Lez
15. ven Lez Termine consegna variazioni piani di studio I semestre
16. sab
17. dom
18. lun Lez Seminario di studio Cattedra Wojtyla
19. mar Lez Seminario di studio Cattedra Wojtyla
20. mer Lez Seminario di studio Cattedra Wojtyla
21. gio Lez Seminario di studio Cattedra Wojtyla (conferenza pubblica: ore 17.00)
22. ven Lez
23. sab
24. dom
25. lun Lez Sessione tesi Master Bioetica e Formazione
26. mar Lez Sessione tesi Master Bioetica e Formazione

Assemblea studenti (ore 11.00) e Assemblea docenti (ore 15.00)
27. mer Lez Esami di grado
28. gio Lez Esami di grado
29. ven Lez Esami di grado

Termine iscrizioni A.A. 2010/2011 (con tassa di mora)
30. sab
31. dom Fine domande iscrizione Master Fertilità



NOVEMBRE 2010

1. lun TUTTI I SANTI
2. mar COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
3. mer Lez
4. gio Lez
5. ven Lez
6. sab
7. dom
8. lun Lez
9. mar Lez Consiglio di Sezione (ore 15.00)
10. mer Lez
11. gio Lez
12. ven Lez
13. sab
14. dom
15. lun Lez Termine per completamento iscrizione Master Fertilità
16. mar Lez
17. mer Lez Consiglio di Amministrazione (ore 15.00)
18. gio Lez
19. ven Lez XI Colloquio di Teologia Morale
20. sab XI Colloquio di Teologia Morale
21. dom N.S GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
22. lun Lez Pubblicazione graduatorie diritto allo studio
23. mar Lez
24. mer Lez
25. gio Lez
26. ven Lez Termine per la consegna degli schemi Tesi di Licenza e Master
27. sab
28. dom DOMENICA I D’AVVENTO
29. lun Lez
30. mar Lez
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DICEMBRE 2010

1. mer Lez
2. gio Lez
3. ven Lez
4. sab I Weekend Master Fertilità
5. dom DOMENICA II D’AVVENTO

I Weekend Master Fertilità
6. lun Lez
7. mar Lez
8. mer IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA
9. gio Lez
10. ven Lez
11. sab
12. dom DOMENICA III D’AVVENTO
13. lun Lez
14. mar Lez Consiglio di Sezione (ore 15.00)
15. mer Lez
16. gio Lez Santa Messa di Natale (ore 11.30)
17. ven Lez
18. sab
19. dom DOMENICA IV D’AVVENTO
20. lun Fine iscrizioni Corso Sfida Educativa
21. mar
22. mer
23. gio
24. ven
25. sab NATALE DEL SIGNORE
26. dom S. STEFANO
27. lun
28. mar
29. mer
30. gio
31. ven



GENNAIO 2011

1. sab MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
2. dom
3. lun
4. mar
5. mer Inizio iscrizioni telematiche esami sessione febbraio
6. gio EPIFANIA DEL SIGNORE
7. ven
8. sab
9. dom BATTESIMO DEL SIGNORE
10. lun Lez Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione di febbraio 2011)
11. mar Lez
12. mer Lez Termine iscrizioni telematiche esami sessione febbraio
13. gio Lez
14. ven Lez Termine delle lezioni del I semestre
15. sab
16. dom
17. lun Inizio lezioni I Settimana Master Bioetica e Formazione
18. mar
19. mer Inizio esami sessione invernale
20. gio
21. ven Termine lezioni I Settimana Master Bioetica e Formazione
22. sab
23. dom
24. lun
25. mar
26. mer
27. gio
28. ven Termine presentazione titolo elaborato finale Diploma in Pastorale Familiare
29. sab
30. dom
31. lun Inizio iscrizioni studenti ospiti al II semestre
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FEBBRAIO 2011

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

I Modulo Corso Sfida Educativa
PATTI LATERANENSI

12. sab II Weekend Master Fertilità
I Modulo Corso Sfida Educativa

13. dom II Weekend Master Fertilità
14. lun Inizio lezioni II Settimana Master Bioetica e Formazione

Corso Visiting Professors
15. mar Corso Visiting Professors
16. mer Corso Visiting Professors
17. gio Corso Visiting Professors (Conferenza pubblica ore 17.00)
18. ven Corso Visiting Professors

Termine lezioni II Settimana Master Bioetica e Formazione
19. sab
20. dom
21. lun Lez Inizio lezioni del II semestre (anche opzionali e seminari)
22. mar Lez Consiglio di Sezione (ore 15.00)
23. mer Lez Esami di grado
24. gio Lez Esami di grado
25. ven Lez Esami di grado

Termine iscrizioni Master Ciclo Speciale
26. sab
27. dom
28. lun Lez



MARZO 2011

1. mar Lez
2. mer Lez
3. gio Lez
4. ven Lez
5. sab
6. dom
7. lun Lez
8. mar Lez
9. mer Lez MERCOLEDÌ DELLE CENERI

10. gio Lez
11. ven Lez II Modulo Corso Sfida Educativa
12. sab II Modulo Corso Sfida Educativa
13. dom DOMENICA I DI QUARESIMA
14. lun Lez Inizio lezioni III Settimana Master Bioetica e Formazione
15. mar Lez
16. mer Lez
17. gio Lez
18. ven Lez Termine lezioni III Settimana Master Bioetica e Formazione
19. sab S. GIUSEPPE, ONOMASTICO DI S.S. BENEDETTO XVI
20. dom DOMENICA II DI QUARESIMA
21. lun Lez
22. mar Lez
23. mer Lez
24. gio Lez
25. ven Lez
26. sab
27. dom DOMENICA III DI QUARESIMA
28. lun Lez Inizio lezioni I settimana Master Ciclo Speciale
29. mar Lez
30. mer Lez Consiglio di Amministrazione (ore 15.00)
31. gio Lez
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APRILE 2011

1. ven Lez Termine lezioni I settimana Master Ciclo Speciale
2. sab
3. dom DOMENICA IV DI QUARESIMA
4. lun Lez
5. mar Lez
6. mer Lez
7. gio Lez
8. ven Lez III Modulo Corso Sfida Educativa
9. sab III Modulo Corso Sfida Educativa
10. dom DOMENICA V DI QUARESIMA
11. lun Lez Inizio lezioni IV Settimana Master Bioetica e Formazione
12. mar Lez
13. mer Lez
14. gio Lez
15. ven Lez Termine lezioni IV Settimana Master Bioetica e Formazione
16. sab Seminario di aggiornamento Master Bioetica e Formazione
17. dom DOMENICA DELLE PALME
18. lun
19. mar VI ANNIVERSARIO DELL’ELEZIONE DI S.S. BENEDETTO XVI
20. mer
21. gio
22. ven
23. sab
24. dom DOMENICA DI PASQUA
25. lun LUNEDÌ DELL’ANGELO

REPUBBLICA ITALIANA: FESTA DELLA LIBERAZIONE
26. mar
27. mer
28. gio
29. ven
30. sab



MAGGIO 2011

1. dom S. GIUSEPPE ARTIGIANO
2. lun Lez Inizio iscrizioni telematiche sessione esami di giugno
3. mar Lez
4. mer Lez
5. gio Lez
6. ven Lez Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione giugno 2011)

IV Modulo Corso Sfida Educativa
7. sab IV Modulo Corso Sfida Educativa

III Weekend Master Fertilità

8. dom III Weekend Master Fertilità
9. lun Lez
10. mar Lez
11. mer Lez
12. gio Lez
13. ven Lez Festa della Madonna di Fatima: XXX anniversario della fondazione del-

l’Istituto “Giovanni Paolo II”
Termine iscrizioni telematiche sessione esami di giugno

14. sab
15. dom
16. lun Lez
17. mar Lez Consiglio di Sezione (ore 15.00)
18. mer Lez
19. gio Lez
20. ven Lez
21. sab
22. dom
23. lun Lez
24. mar Lez
25. mer Lez
26. gio Lez
27. ven Lez Termine delle lezioni del II semestre

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

28. sab
29. dom
30. lun
31. mar
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GIUGNO 2011

1. mer Inizio iscrizioni A.A. 2011/2012
2. gio REPUBBLICA ITALIANA: FESTA DELLA REPUBBLICA
3. ven
4. sab
5. dom ASCENSIONE DEL SIGNORE
6. lun Inizio esami sessione di giugno
7. mar
8. mer
9. gio
10. ven V Modulo Corso Sfida Educativa
11. sab V Modulo Corso Sfida Educativa
12. dom DOMENICA DI PENTECOSTE
13. lun
14. mar
15. mer
16. gio Sessione esami Master Bioetica e Formazione
17. ven Sessione esami Master Bioetica e Formazione
18. sab
19. dom DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
20. lun
21. mar Termine esami sessione di giugno
22. mer Esami di grado
23. gio Esami di grado
24. ven Esami di grado
25. sab
26. dom SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
27. lun
28. mar
29 mer. S.S. PIETRO E PAOLO
30. gio CONSIGLIO INTERNAZIONALE



LUGLIO 2011

1. ven CONSIGLIO INTERNAZIONALE

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

Inizio lezioni Corso di Diploma Pastorale Familiare
5. mar
6. mer
7. gio
8. ven VI Modulo Corso Sfida Educativa
9. sab VI Modulo Corso Sfida Educativa
10. dom
11. lun
12. mar
13. mer
14. gio
15. ven
16. sab Inizio lezioni II e III Settimana Master Ciclo Speciale

Termine lezioni Corso di Diploma Pastorale Familiare
17. dom
18. lun Inizio lezioni Settimana Intensiva Master Fertilità
19. mar
20. mer Consiglio di Amministrazione (ore 10.00)
21. gio
22. ven
23. sab Fine lezioni Settimana Intensiva Master Fertilità
24. dom
25. lun
26. mar
27. mer
28. gio
29. ven
30. sab
31. dom

108



AGOSTO 2011

1. lun
2. mar
3. mer
4. gio
5. ven
6. sab
7. dom
8. lun
9. mar
10. mer
11. gio
12. ven
13. sab
14. dom
15. lun ASSUNZIONE DI MARIA SS
16. mar
17. mer
18. gio
19. ven
20. sab
21. dom
22. lun
23. mar
24. mer
25. gio
26. ven
27. sab
28. dom
29. lun
30. mar
31. mer
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SETTEMBRE 2011

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

Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione di ottobre 2011)
10. sab
11. dom
12. lun
13. mar
14. mer
15. gio
16. ven
17. sab
18. dom
19. lun Inizio esami sessione autunnale
20. mar
21. mer
22. gio Sessione esami Master Bioetica e Formazione
23. ven Sessione esami Master Bioetica e Formazione
24. sab
25. dom
26. lun
27. mar
28. mer
29. gio
30. ven Termine esami sessione autunnale
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OTTOBRE 2011

1. sab
2. dom
3. lun
4. mar
5. mer
6. gio
7. ven
8. sab
9. dom
10. lun
11. mar
12. mer
13. gio
14. ven
15. sab
16. dom
17. lun
18. mar
19. mer
20. gio
21. ven
22. sab
23. dom
24. lun
25. mar
26. mer Esami di grado
27. gio Esami di grado
28. ven Esami di grado
29. sab
30. dom
31. lun
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ARAGONÉS CARLOS, (E), On., PH.L (Madrid)
Vis. Prof., Famiglia e sviluppo sostenibile
c/o Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
Tel. Ufficio: 06.698.86.113
E-mail: segreteria@istitutogp2.it
70476

BACCARINI EMILIO, (I), Prof., PH.D (Roma)
Inc., Pensare l’amore. La filosofia di fronte all’amore
Via Colle degli Ulivi, 30
00045 Genzano (Roma)
Cell. 347.32.38.135
E-mail: baccarini@istitutogp2.it
70468 – 75510

BELARDINELLI SERGIO, (I), Prof., PH.D (Perugia)
Inc., Amore, libertà e famiglia
Corso Matteotti, 33 - 61045 Pergola (PU)
Tel. - Fax abitazione: 0721.77.89.92
E-mail: belardinelli@istitutogp2.it
70424

BINASCO MARIO, (I), Prof., PH.D (Milano)
Inc., Psicologia e psicopatologia della vita matrimoniale e familiare
Via Amedeo VIII, 1 - 00185 Roma
Tel. abitazione: 06.70.45.22.23
Cell. 328.72.71.960 - Tel. Studio 02.29.51.67.30
E-mail: binasco@istitutogp2.it
70363 – 70469 – 75505 – 75511 – 80503

BLANGIARDO GIAN CARLO, (I), Prof., EC.D (Milano)
Vis. Prof., Metodologia della ricerca empirica sulla società e la famiglia
Università degli Studi di Milano Bicocca - Dipartimento di statistica
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 ed. U7 - 20136 Milano
Tel. Ufficio: 02.64.48.58.50
Fax Ufficio: 02.64.48.58.99
E-mail: blangiardo@istitutogp2.it
70400

COLOMBO ROBERTO, (I), Sac., CH.D (Milano)
Inc., L’embrione e il feto umano
Università Cattolica S.Cuore
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
E-mail: colombo@istitutogp2.it
Tel. Ufficio: 02.72.34.22.10
70327

D’AGOSTINO FRANCESCO, (I), Prof., J.D (Roma)
Inc., Sociologia della Famiglia
Via Bormida, 1 - 00198 Roma
Tel. e Fax abitazione: 06.84.16.706
E-mail: dagostino@istitutogp2.it
70362 – 70435
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D’AURIA ANDREA, (I), Sac., FSCB, J.D. (Milano), JC.D (PUG)
Inc., Il diritto alle nozze e la libertà nella scelta
Fraternità San Carlo Borromeo
Via Boccea, 761 - 00166 Roma
Tel. abitazione: 06.61.57.14.10
Fax abitazione: 06.61.57.14.30
Tel. cellulare: 328.81.82.425
E-mail: dauria@istitutogp2.it
70479

DI PIETRO MARIA LUISA, (I), Prof.ssa, M.D (Roma)
Inc., Bioetica
c/o Istituto di Bioetica
Università Cattolica S. Cuore - Fac.tà Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”
L.go F. Vito, 1 - 00168 Roma
Tel. Ufficio: 06.30.15.42.05 – 06.30.13.283
E-mail: dipietro@istitutogp2.it
70471 – 75512 – 80507 – 90512

DIRIART ALEXANDRA, (F), Sr., ST.D (PUT), J.D (Parigi), PH.D (Parigi)
Inc., La sacramentaria nella teologia di J. Ratzinger
Soeur Apostolique de Saint Jean
Via dei Querceti, 11
00184 Roma
E-mail: diriart@istitutogp2.it
70470 – 75513 – 80017

DONATI PIERPAOLO, (I), Prof., SC.D (Bologna)
Vis. Prof., Famiglia e sviluppo sostenibile
c/o Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
Tel. Ufficio: 06.698.86.113
E-mail: segreteria@istitutogp2.it
70476

EDART JEAN-BAPTISTE, (F), Sac., SB.D (Gerusalemme)
Inc., Antropologia paolina
33 rue du Général Leclerc,
92136 Issy Les Moulineaux
Francia
Tel. abitazione: +33 (0)1.46.62.19.31
E-mail: edart@istitutogp2.it
70480

GALLAZZI GIULIO, (I), Prof., E.D (Bologna), BA.M (Bocconi)
Vis. Prof., Famiglia e sviluppo sostenibile
c/o Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
Tel. Ufficio: 06.698.86.113
E-mail: segreteria@istitutogp2.it
70476
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GAMBINO GABRIELLA, (I), Prof.ssa, PO.D (Milano)
Inc., Per una cultura della vita e della famiglia: dimensioni giuridiche e politiche
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
Tel. cellulare: 347.82.60.061
E-mail: gambino@istitutogp2.it
70472

GOTIA OANA, (R), Dott.ssa, ST.D (MF)
Inc., Castità e carità coniugale
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
Tel. Ufficio: 06.698.86.113
E-mail: gotia@istitutogp2.it
75318 – 75514 - 80504

GRANADOS JOSÉ, (E), Sac., DCJM, L. IG (Comillas), ST.D (PUG)
Inc., Teologia dogmatica del Matrimonio e della Famiglia
Via Urbisaglia 11 - 00183 Roma
Tel. e Fax: 06.64.82.13.87
E-mail: granados@istitutogp2.it
70464 – 75506 – 80513 – 80515 - 90543

GRYGIEL MONIKA, (PL), Prof.ssa, M.D (Roma)
Inc., Figlio prescelto, figlio sintomo, figlio prodigo
Via dei Gozzadini, 34 – 00165 Roma
Tel. cellulare: 349.64.78.572
E-mail: mgrygiel@istitutogp2.it
75515

GRYGIEL STANISLAW, (PL), Prof., PH.D (Lublino), FL.D (Cracovia)
Emerito, Il mistero della persona
Via di Porta Angelica, 31 - 00193 Roma
Tel. Ufficio: 06.698.86.113
Tel. Abitazione: 06.68.80.69.37
E-mail: grygiel@istitutogp2.it
70179 – 75527 – 80505

KAMPOWSKI STEPHAN, (D), Prof., ST.D (MF)
Inc., Antropologia filosofica
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
Tel. Ufficio: 06.698.95.539
E-mail: kampowski@istitutogp2.it
70465 – 75501 – 75507 – 75523 - 80327

KUPCZAK JAROSLAW, (PL), Sac., OP, ST. D (MF)
Inc, Libertà e amore in K. Wojtyla
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
Tel. Ufficio: 06.698.86.113
E-mail: kupczak@dominikanie.pl
70438
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KWIATKOWSKI PRZEMYSLAW, (PL), Sac., ST.D (MF)
Ass., Cattedra Karol Wojtyla
Via Cerasi, 18 – 00152 Roma
Cell.: 347.42.59.613
Tel. Ufficio: 06.698.95.539
E-mail: kwiatkowski@istitutogp2.it

LAFFITTE S.E.R. JEAN, (F), ST.D (MF), SPO.D (Toulouse)
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Abbonamento annuo (2 numeri) 40,00 €  (Estero  60,00 €)
Un fascicolo 24,00 € (Estero  41,00 €)
Annata arretrata 60,00 € (Estero  90,00 €)

COLLANA “STUDI SULLA PERSONA E LA FAMIGLIA”
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GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova - Libreria
Editrice Vaticana, Roma 1985, 20067.

A. RODRÍGUEZ LUÑO – R. LÓPEZ MONDÉJAR, La fecondazione “in vitro”. Aspetti medici e mo-
rali, Città Nuova, Roma 1986.
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7-12 aprile 1986), Città Nuova, Roma 1987.

L. LIGIER, Il matrimonio. Questioni teologiche e pastorali, Città Nuova, Roma 1988.
G. ZUANAZZI, Temi e simboli dell’eros, Città Nuova, Roma 1991.
G. ZANNONI, Matrimonio e antropologia nella giurisprudenza rotale. Presupposti e orizzonte del-

l’approccio personalista, Città Nuova, Roma 1995.
A. SCOLA, Il mistero nuziale. 1, Uomo-donna, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma

1998.
A. SCOLA, Il mistero nuziale. 2, Matrimonio-famiglia, Pontificia Università Lateranense-Mur-

sia, Roma 2000.
L. MELINA, Cristo e il dinamismo dell’agire. Linee di rinnovamento della teologia morale  fonda-

mentale, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 2001.
G. ZUANAZZI, Libertà come destino, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 2001.
J. NORIEGA – M.L. DI PIETRO (a cura di), Né accanimento né eutanasia. La cura del malato in

stato vegetativo permanente, Lateran University Press, Roma 2002.
G. MARENGO – B. OGNIBENI (a cura di), Dialoghi sul mistero nuziale. Studi offerti al Cardinale

Angelo Scola, Lateran University Press, Roma 2003.
L. MELINA – J. NORIEGA (a cura di), Camminare nella luce. Prospettive della teologia morale a

partire da “Veritatis splendor”, Lateran University Press, Roma 2004.
N. REALI (ed.), L’amore tra filosofia e teologia. In dialogo con Jean-Luc Marion, Lateran Univer-

sity Press, Roma 2007.
L. MELINA – S. KAMPOWSKI (a cura di), Come insegnare Teologia Morale? Prospettive di rinno-

vamento nelle recenti proposte di esposizione sistematica, Cantagalli, Siena 2009.

COLLANA “STUDI E RICERCHE”

La collana pubblica le migliori tesi di dottorato elaborate presso l’Istituto.

L. MELINA, La conoscenza morale. Linee di riflessione sul Commento di san Tommaso all’Etica Ni-
comachea, Città Nuova, Roma 1987.

G. MARENGO, Trinità e Creazione. Indagine sulla teologia di Tommaso d’Aquino, Città Nuova,
Roma 1990.

C. GIULIODORI, Intelligenza teologica del maschile e femminile. Problemi e prospettive nella rilet-
tura di von Balthasar e P. Evdokimov, Città Nuova, Roma 1991, 20012.

E. W. VOLONTÉ, Educare i figli. Il Magistero del Vaticano II, Città Nuova, Roma 1996.
L. SANTORSOLA, Il problema dell’etica nella società secolarizzata secondo il pensiero di Augusto Del

Noce, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 1999.
J. NORIEGA, ‘Guiados por el Espíritu’. El Espíritu Santo y el conocimiento moral en Tomás de Aquino,

Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 2000.
J. PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, ‘Amor es nombre de persona’ (I, q. 37, a.1). Estudio de la in-

terpersonalidad en el amor en Santo Tomás de Aquino, Pontificia Università Lateranense-Mur-
sia, Roma 2001.

O. BONNEWIJN, La béatitude et les béatitudes. Une approche thomiste de l’éthique, Pontificia Uni-
versità Lateranense, Roma 2001.
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J.-CH. NAULT, La saveur de Dieu. L’acédie dans le dynamisme de l’agir, Lateran University Press,
Roma 2002.

D.S. CRAWFORD, Marriage and the Sequela Christi. A  Study of  Marriage as a “State of Perfec-
tion”,  in the Light of Henry de Lubac’s Theology of  Nature and Grace, Lateran University Press,
Roma 2004.

TH. B. AKOHA, De l’amour de la sagesse à  la sagesse de l’amour. Vers une fondation de la morale
de l’interpersonnalité dans la pensée éthique d’Emmanuel Lévinas?, Lateran University Press,
Roma 2004.

J.A. TALENS HERNANDIS, De la ciencia moral a la prudencia mística. La epistemologia moral de
Juan de S. Tomás, Lateran University Press, Roma 2004.

J. LARRÚ, Cristo en la acción humana según los Comentarios al Nuevo Testamento de Sto. Tomás
de Aquino, Lateran University Press, Roma 2004.

La pubblicazione delle migliori tesi di dottorato elaborate presso l’Istituto continua nella Col-
lana “Studi sulla persona e la famiglia – Tesi”.

N. PETROVICH, La voce dell’amore. Ricerche sul Nuovo pensiero di Franz Rosenzweig, Cantagalli,
Siena 2009.

COLLANA “LEZIONI E DISPENSE”

La collana pubblica le dispense di alcuni corsi o atti di colloqui tenuti all’Istituto.

R. GARCÍA DE HARO,Matrimonio & famiglia nei documenti del Magistero. Corso di teologia ma-
trimoniale, Ares, Milano 1989, 20002.

AA.VV., “Humanae vitae”: 20 anni dopo. Atti del II Congresso Internazionale di Teologia mo-
rale (Roma, 9-12 novembre 1988), Ares, Milano 1989.

C. CAFFARRA, Etica generale della sessualità, Ares, Milano 1992.
L. MELINA, Morale: tra crisi & rinnovamento. Gli assoluti morali, l’opzione fondamentale, la for-

mazione della coscienza, Ares, Milano 1993.
L. DATTRINO, Il Matrimonio secondo Agostino. Contratto, sacramento & casi umani, Ares, Milano 1995.
R. GARCÍA DE HARO, La vita cristiana. Corso di Teologia morale fondamentale, Ares, Milano 1995.
A. SCOLA, Questioni di antropologia teologica, Ares, Milano 1996.
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 Univer-

sità Lateranense-Mursia, Roma 1999.
M. RHONHEIMER, Etica della procreazione: contraccezione, fecondazione artificiale, aborto, Pon-

tificia Università Lateranense-Mursia, Roma 2000.
L. MELINA – P. ZANOR (a cura di), Quale dimora per l’agire? Dimensioni ecclesiologiche della mo-

rale, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 2000.
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L. MELINA – J. LARRÚ (a cura di ), Verità e libertà nella teologia morale, Pontificia Università La-
teranense, Roma 2001.

L. DATTRINO, Il matrimonio nel pensiero di San Giovanni Crisostomo, Lateran University Press,
Roma 2002.

L. MELINA – J.J. PÉREZ-SOBA (a cura di ), Il bene e la persona nell’agire, Lateran University Press,
Roma 2002.

L. MELINA – O. BONNEWIJN (a cura di), La Sequela Christi. Dimensione morale e spirituale del-
l’esperienza cristiana,  Lateran University Press, Roma 2003.

L. MELINA – D. GRANADA (a cura di), Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia, Lateran Uni-
versity Press, Roma 2005.

J. NORIEGA – M.L. DI PIETRO (a cura di), Fecondità nell’infertilità,  Lateran University Press,
Roma 2007.

J. J. PÉREZ-SOBA – O. GOTIA (a cura di), Il cammino della vita: l’educazione, una sfida per la mo-
rale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007.

B. OGNIBENI, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, Lateran University Press, Città del
Vaticano 2007.

M.L. DI PIETRO, Bioetica e famiglia, Lateran University Press, Città del Vaticano 2008.

COLLANA “AMORE UMANO”

La collana pubblica saggi e contributi dedicati ai temi dell’amore umano, del matrimonio e della
famiglia.

L. MELINA - S. GRYGIEL (a cura di), “Amare l’amore umano”. L’eredità di Giovanni Paolo II sul
Matrimonio e la Famiglia, Cantagalli, Siena 2007

L. MELINA, L’azione come epifania dell’amore, Cantagalli, Siena 2008.
N. REALI, Scegliere di essere scelti. Riflessioni sul sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena 2008.
J.J. PEREZ-SOBA – LUIS GRANADOS (a cura di), Il logos dell’agape. Amore e ragione come principi

dell’agire, Cantagalli, Siena 2008.
L. MELINA – J.B. EDART (a cura di), “L’amore che fa rifiorire il deserto”. Evangelizzazione, fa-

miglia e movimenti ecclesiali, Cantagalli, Siena 2009.
L. MELINA – C. A. ANDERSON (a cura di), “L’olio sulle ferite”. Una risposta alle piaghe dell’aborto

e del divorzio, Cantagalli, Siena 2009.
C. A. ANDERSON, La famiglia: una risorsa per la società. Dimensioni giuridiche e politiche di una

cultura della vita e della famiglia, Cantagalli, Siena 2009.
J. J. PÉREZ-SOBA, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010.

COLLANA “AMORE UMANO - STRUMENTI”

La collana pubblica in prevalenza testi che nascono dall’attività di docenza presso l’Istituto.

G. MARENGO, «Amo perché amo, amo per amare». L’evidenza e il compito, Cantagalli, Siena 2007.
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J. NORIEGA, Eros e Agape nella vita coniugale, Cantagalli, Siena 2008.
P. DONATI, Perché “la” famiglia? Le risposte della sociologia relazionale, Cantagalli, Siena 2008.
L. MELINA, Imparare ad amare alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli,

Siena 2009.
J. GRANADOS, La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Cantagalli, Siena

2010.
A. M. PELLETIER, Creati maschio e femmina. La differenza, luogo dell’amore, Cantagalli, Siena

2010.

COLLANA “SENTIERI DELLA VERITÀ”

La collana pubblica i risultati delle ricerche promosse dalla Cattedra Wojtyła.

S. GRYGIEL - P. TERENZI (a cura di), In cammino verso la sorgente, Cantagalli, Siena 2007.
J. MERECKI - G. GRANDIS (a cura di), L’esperienza sorgiva. Persona - Comunione - Società, Can-

tagalli, Siena 2007.
A. STAGLIANÒ, Ecce Homo. La persona, l’idea di cultura e la “questione antropologica” in Papa Woj-

tyła, Cantagalli, Siena 2008.
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.
S. GRYGIEL – S. KAMPOWSKI (a cura di), Fede e ragione, libertà e tolleranza. Riflessioni a partire

dal discorso di Benedetto XVI all’Università di Ratisbona, Cantagalli, Siena 2009.
S. GRYGIEL – P. KWIATKOWSKI (a cura di), L’amore e la sua regola. Karol Wojtyła e l’esperienza

dell’ “Ambiente” di Cracovia, Cantagalli, Siena 2009.

FUORI COLLANA

S. GRYGIEL, Extra comunionem personarum nulla philosophia, Lateran University Press, Roma
2002.

B. OGNIBENI, Dominare la moglie? A proposito di Gn 3,16, Lateran University Press, Roma
2002.

G. ZUANAZZI, Simbolismo ed esperienza religiosa, , Lateran University Press, Roma 2002.
A. SCOLA, Il mistero nuziale: una prospettiva di teologia sistematica?, Lateran University Press,

Roma 2003.
M. OUELLET, La vocazione cristiana al matrimonio e alla famiglia nella missione della Chiesa, La-

teran University Press, Roma 2005.
L. MELINA – C.A. ANDERSON (a cura di), La via dell’Amore. Riflessioni sull’Enciclica ‘Deus Ca-

ritas Est’ di Benedetto XVI, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II-RAI ERI, Roma 2006 (trad.
sp.: Monte Carmelo-Pontificio Instituto Juan Pablo II, Burgos-Città del Vaticano 2006; trad.
ingl.: Pontifical John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family-Ignatius Press,
San Francisco 2006).
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L. MELINA – E. SGRECCIA – S. KAMPOWSKI (a cura di), Lo splendore della vita: Vangelo, scienza
ed etica. Prospettive della bioetica a dieci anni da ‘Evangelium vitae’, Libreria Editrice Vati-
cana, Città del Vaticano 2006.

S. KAMPOWSKI, Arendt, Augustine and the new beginning: the action theory and moral thought of
Hannah Arendt in the light of her dissertation on St. Augustine, Eerdmans -  Pontificio Isti-
tuto Giovanni Paolo II, Cambridge (Mich.) 2008.

L. GRYGIEL - S. GRYGIEL – P. KWIATKOWSKI (a cura di), Bellezza e spiritualità della vita coniu-
gale, Cantagalli, Siena 2009.

GIOVANNI PAOLO II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramenta-
lità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. MARENGO, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009.

L. MELINA – G. GALLAZZI (a cura di), La famiglia, è ancora un affare? La finanza responsabile,
la società e la famiglia, SRI Group, Milano 2010.

C. A. ANDERSON – J. GRANADOS, Chiamati all’amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo
II, PIEMME, Milano 2010.
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Mtra. M. TERESA HERNÁNDEZ, Bioética
Dra. MARTHA TARASCO MICHEL, Bioética
Dra. PILAR CALVA MERCADO, Bioética
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

132



Mtra. CONCEPCIÓN MÁRQUEZ GARCÍA, Filosofía
Mtro. JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ, Teología
Mtro. RICARDO ZAMORA, Filosofía

PLANTEL GUADALAJARA, JAL.
Mtro. JAVIER RUIZ DE LA PRESA, Filosofía y Teología
Dr. JAIME TORRES GUILLÉN, Filosofía
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
Lic. MARIO ALBERTO LOZANO GONZÁLEZ, Filosofía
Mtro. MARIANO CASTELLANOS GONZÁLEZ, Psicología
Mtra. ELVIRA VILLALOBOS CHAPARRO, Derecho
Dr. JESÚS CASTILLO PACHECO, Medicina
Lic. GERARDO BAÑUELOS RIZO, Teología

PLANTEL MONTERREY, N.L.
Lic. ILIANO PICCOLO PARRO, Teología y Filosofía
P. ENRIQUE MEDINA, Teología
Lic. MARTÍN GALLEGOS, Teología
Lic. EDUARDO VARGAS, Filosofia
Mtra. CECILIA GARZA ZAMBRANO, Filosofía
Mtra. ESPERANZA URIBE AHUMADA, Psicología
Lic. ELIA MARTÍNEZ, Psicología
Dr. MIGUEL VALDÉS ADAMCHICK, Psiquiatría
Dr. ALEJANDRO CALANDA DE LA LASTRA, Bioética
Lic. RODOLFO DE LA GARZA GUZMÁN, Derecho
P. Dr. PABLO CÉSAR MEJÍA VARA, Bioética
LIC. JOSÉ HONORIO CÁRDENAS VIDAURRI, Filosofía

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 5328 8080
e-mail armando.duarte@anahuac.mx
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PLANTEL GUADALAJARA, JAL.
Pablo B. Villaseñor 120
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara, Jal.
Tel y Fax +52 33 3630 6261
e-mail alvaro.nunez@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
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
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Dr. D. RAMÓN DOMÍNGUEZ BALAGUER. Teología
Dr. D. ENRIQUE FARFÁN NAVARRO, Sagrada Escritura
Dr. D. VICENTE FONTESTAD PASTOR, Antropología Teológica
Dr. D. JOAQUÍN ÁNGEL GIL GIMENO, Teología 
Dr. D. IGNACIO GÓMEZ, Bioética
Dña. Mª ANTONIA GUASP COLL, Pedagogía
Dr. D. FRANCISCO JIMÉNEZ AMBEL, Derecho 
Dr. D. JUAN DE DIOS LARRÚ RAMOS, Teología Moral Fundamental
Dr. D. RICARDO LAZARO, Italiano
Dr. D. HIGINIO MARIN PEDREÑO, Filosofía
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
Dr. D. ENRIQUE ARANDA AGUILAR, Psicopedagogía
D. ERNESTO AVIÑÓ NAVARRO, Psicología
Dr. D. JUAN MANUEL BURGOS VELASCO, Filosofía
Dña. MARTA CASAS SIERRA, Pedagogía 
Dña. Mª JESÚS CHICHÓN PASCUAL, Psicología 
Dra. Dña. TERESA CID VÁZQUEZ, Derecho
D. JUAN DE HARO REQUENA, Psicología
Dña. ANA ISABEL GALLARDO MARTÍN, Medicina
Dra. Dña. CONCEPCIÓN GARCÍA PROUS, Derecho
Dra. Dña. Mª DEL ROSARIO GONZÁLEZ MARTÍN, Pedagogía
Dr. D. CARLOS GRANADOS GARCÍA, Sagrada Escritura
Dr. D. JOSÉ MIGUEL GRANADOS TEMES, Teología Dogmática 
Dr. D. JUAN DE DIOS LARRÚ RAMOS, Teología Moral
Dr. D. JUAN JOSÉ PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, Teología Moral
Dr. D. LUIS SÁNCHEZ NAVARRO, Sagrada Escritura

136



Dr. D. FERNANDO SIMÓN RUEDA, Teología Dogmática
Dña. TERESA SUÁREZ DEL VILLAR, Medicina Familiar y Comunitaria
Dña. INMACULADA CONCEPCIÓN VALERA GIL, Psicopedagogía
Dña. TERESA VARGAS ALDECOA, Pedagogía
Dr. D. LEOPOLDO VIVES SOTO, Teología Dogmática

Lista de profesores extensión de Alcalà
Excmo.  Dr. D. JUAN ANTONO REIG PLÀ, Moral de la Sexualidad
Dr. D. JUAN DE DIOS LARRÙ, Fundamentos de Teología Moral
D. ÁNGEL CASTANO FÉLIX, Antropología Teológica
Dr. D. JUAN MANUEL BURGOS, Antropología Filosófica
Dña. ANA CAPA DE TOCA Filosofía del Derecho
Dr. D. LUIS GRANADOS GARCÌA, Ética General
D. PABLO ORMAZÀBAL ALBISTUR, Derecho Matrimonial Canónico
D. JUAN DE HARO REQUENA, Psicología Evolutiva
Dr. D. CARLOS GRANADOS GARCÌA, El Matrimonio en la Sagrada Escritura
D. JESÙS MARTÌNEZ RACIONERO, Matrimonio y Familia en la Doctrina Social de la Iglesia
D. CÉSAR ALZOLA GARCÌA, Teología del Sacramento

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 en Pastoral Familiar

ALCALÀ
Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia

Direcciones

SEDE VALENCIA
Guillén de Castro, 175
46008  Valencia
ESPAÑA
Teléfonos: +34 96.391.14.41 
Fax: +34 96.391.98.27
E-mail: jpii@ucv.es
Web: www.ucv.es/jpii
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EXTENSIÓN MADRID
Plaza Conde de Barajas, 1
28005 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 91.365.80.83
E-mail: personayfamilia@jp2madrid.org
Web: www.jp2madrid.org

EXTENSIÓN ALCALÁ DE HENARES
Palacio Arzobispal
Plaza Palacio, 1bis
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
ESPAÑA
Teléfono: +34 91.883.48.90 /+34 91.888.27.00
Fax: : +34 91.883.48.90
E-mail:pijuanpablo2@obispadoalcala.org
Web: http://www.obispadoalcala.org/jpii.htm
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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
Dra. MIRIÃ ALCÂNTARA, Psicologia
Dra. LÍLIAN REIS, Psicologia
Dra. 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

139



Sezione Africana

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

Grand Chancelier
Son Eminence 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
Révérend Père EUSTACHE-FORTUNÉ HOUNDJEMON

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
AGOSSOU JACQUES, Droit canonique matrimonial
AKIBODE POGNON LYDIE, Psychologie
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
GAGA PIERRE, Théologie
GBEDAN ERNESTO, Théologie dogmatique
GNITONA DIDIER, Pastorale familiale
GOUDJO RAYMOND, Doctrine sociale
HOUEDENOU FLORENTINE, Pédagogie générale
HOUNMENOU JEAN-CLAUDE, Psychologie
KINKPON PHILIPPE, Théologie dogmatique
METINHOUE PIERRE, Histoire de l’Eglise
RICHARD YVES, Physiologie reproduction humaine
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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

jpacademie@yahoo.fr
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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 Msgr. 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 MOOLAYIL, Psychology
Msgr. SELVISTER PONNUMUTHAN, Dogmatic Theology
Dr. ANTONY CHUNDELIKKAT, Dogmatic Theology 
Dr. AJAI SHABASUNDAR, 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. P.C. ANIYANKUNJU, Sociology
Dr. ISAAC THOMAS KULANGARA, World Religions
Dr. THOMAS KUZHIPPIL, Patrology
Dr. FERNANDUS KAKKASSERIL, Philosophy
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)

142



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

Jp2ismf@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

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. Dr. 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

Degree Programmes
Graduate Diploma in Theological Studies (Marriage and Family)
Graduate Diploma in Bioethics
Master of Theological Studies (Marriage and Family)
Master of Bioethics
Master of Sacred Theology (Marriage and Family)
Doctorate
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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 (Korea)

Il “Diocesan Center John Paul II for Studies on Marriage and Family” è stato eretto in data 5 mag-
gio 2008 dal Vescovo di Incheon, S.E.Mons. Boniface Choi Ki-san, in vista di divenire Cen-
tro 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

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

GRADI ACCADEMICI, TITOLI, DIPLOMI

D : Dottore, Laureato
DS : Doctorandus, Doctor probatus
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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
BA : Business Administration
BT : Biblioteconomia
CM : Catechesi missionaria
CS : Comunicazioni sociali
EC : Economia
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
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PO : Scienze politiche
PR : Patrologia
PS : Psicologia
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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A: Austria
AL: Albania
AUS: Australia
B: Belgio
BENIN: Benin
BiH: Bosnia-Erzegovina
BF: Burkina Faso
BG: Bulgaria
BR: Brasile
BU: Burundi
BV: Bolivia
C: Cuba
CDN: Canada
CH: Svizzera
CI: Costa D’Avorio
CO: Colombia
CONGO: Congo
CR: Costarica
D: Germania
E: Spagna
EAU: Uganda
EG: Guinea Equatoriale
EIR: Irlanda
EP: Etiopia
EQ: Ecuador
ERIT: Eritrea
ET: Egitto
F: Francia
G: Guatemala
GABON: Gabon
GB: Gran Bretagna
GEO: Georgia
GH: Ghana
GR: Grecia
H: Ungheria
HON: Honduras
HR: Croazia
I: Italia
IND: India
IRN: Iran
IRQ: Iraq
IS: Israele
JA: Giamaica
JN: Giappone
JOR: Giordania
K: Cina
KN: Kenya
KO: Korea
LIT: Lituania

M: Malta
MEX: Messico
MR: Madagascar
N: Norvegia
NG: Nigeria
NI: Nicaragua
NL: Olanda
P: Portogallo
PA: Panama
PAN: Angola
PE: Perù
PH: Filippine
PK: Pakistan
PL: Polonia
PY: Paraguay
R: Romania
RA: Argentina
RC: Repubblica Croata
RCH: Cile
RCV: Repub. di Capo Verde
RCZ: Repubblica Ceca
RH: Haiti
RI: Indonesia
RL: Libano
RM: Mozambico
RR: Russia
RS: El Salvador
RU: Ucraina
RUC: Camerun
RW: Rwanda
SA: Sud Africa
SAMOA : Samoa
SCV: Stato Città del Vaticano
SF: Finlandia
SL: Sri Lanka
RDC: Rep. Dem. Congo
SLO: Slovenia
SO: Slovacchia
SU: Sudan
SUE: Svezia
SYR: Siria
T: Tailandia
TN: Tunisia
TR: Turchia
TZ: Tanzania
U: Uruguay
USA: Stati Uniti
VZ: Venezuela
WAC: Togo
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