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L’ISTITUTO DI STUDI ECUMENICI “S. BERNARDINO” 
 
L’Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” (ISE) è una sezione della Facoltà di teologia della 
Pontificia Università “Antonianum” (Roma).  
Si propone di promuovere gli studi a livello accademico, in modo da fornire ai suoi studenti una 
solida e scientifica formazione teologica in una dimensione ecumenica. 
Il piano di studi prevede quattro ambiti: l’ambito introduttivo riguardante il dialogo in quanto tale; 
l’ambito storico relativo alla vita delle chiese cristiane e del movimento ecumenico; l’ambito 
sistematico nel quale vengono presentati organicamente i temi teologici di maggiore interesse 
ecumenico; l’ambito della vita con particolare attenzione alla spiritualità ecumenica. 
Il programma del biennio è sostanzialmente concentrato attorno a due grandi tematiche: 
l'ecclesiologia (Chiesa, Scrittura e tradizione, magistero, primato, mariologia) e la sacramentaria 
(nozione di sacramento, eucaristia, ministero, sacramenti). 
La strutturazione dei corsi corrisponde alle esigenze del ciclo per la licenza in teologia, che si 
protrae per un biennio o quattro semestri, con un totale di 120 ECTS. 
In quanto incorporato alla Facoltà teologica della Pontificia Università “Antonianum”, l'Istituto, al 
termine del curriculum, concede il grado accademico di Licenza in teologia con specializzazione in 
studi ecumenici. 
 
Attività 
Tutta l'attività dell'ISE è a servizio di quella formazione ecumenica che è auspicata dal Direttorio 
per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo, soprattutto ai nn. 87-90. In modo 
particolare l’Istituto ritiene suo compito specifico rispondere alle seguenti direttive: “Le istituzioni 
si impegnino soprattutto nella ricerca ecumenica, in collaborazione, per quanto è possibile, con 
esperti di altre tradizioni teologiche e con i loro fedeli; organizzino incontri ecumenici, come 
conferenze e congressi; rimangano anche in rapporto con le commissioni ecumeniche nazionali e 
con il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, per essere costantemente tenuti 
al corrente dello stato attuale dei dialoghi interconfessionali e dei progressi compiuti” (Direttorio, n. 
90). 
Di fatto, l'ISE organizza convegni e seminari, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, 
come l'Istituto di teologia ecumenico-patristica greco-bizantina “S. Nicola” di Bari, la Facoltà 
valdese di teologia di Roma e il ‘Centro Pro Unione’ di Roma. 
 
L’elenco delle attività in: www.isevenezia.it
 
Rivista “Studi Ecumenici” 
L’Istituto pubblica una rivista di carattere scientifico: Studi Ecumenici. La rivista vuole essere uno 
strumento di formazione ecumenica e di ricerca teologica; un mezzo per favorire il dialogo 
teologico fra le chiese.  
Esce con scadenza trimestrale. Si articola in tre sezioni: 

I. Studi e ricerche: raccoglie i contributi dei docenti dell’Istituto e di altri ricercatori e teologi 
ecumenici. 

II. Informazioni dal mondo ecumenico: presenta in sintesi i più salienti avvenimenti del 
mondo ecumenico. 

III. Rassegna bibliografica: la sezione è articolata in tre sottosezioni: Recensioni - 
Presentazioni - Bibliografia ecumenica italiana, che raccoglie tutti gli scritti di 
interesse ecumenico usciti in Italia (libri e periodici). 

Il terzo fascicolo di ogni annata è dedicato all’approfondimento del tema proposto per la settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 

http://www.isevenezia.it/


 

Alla rivista Studi Ecumenici si affianca un’altra pubblicazione: Quaderni di Studi Ecumenici. Sono 
quaderni monografici, che trattano temi concernenti il vissuto cristiano in genere e quello 
ecumenico in particolare.  
 
Indice delle annate in: www.isevenezia.it
 
Biblioteca 
La Biblioteca è specializzata in teologia ecumenica ed è in costante e continuo aggiornamento, 
soprattutto per quanto riguarda i contributi prodotti dai vari ambiti di dialogo. Al fondo librario è 
annessa la sezione riviste, che comprende più di 350 testate correnti. Vi è rappresentata la ricerca 
teologica nazionale e internazionale (facoltà teologiche cattoliche e non cattoliche, istituti 
ecumenici o altre sedi accademiche) e il panorama ecumenico mondiale (organismi ufficiali).  
 
Cataloghi della biblioteca in: www.isevenezia.it
 
 

http://www.isevenezia.it/
http://www.isevenezia.it/
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COLLEGIO DOCENTI 
 
ASIMAKIS IOANNIS 

P.O. BOX 50808 
54014 Thessaloniki (Grecia) 
E mail: ioas17@otenet.gr 

teologia ortodossa 
 
BURIGANA RICCARDO 

Via Italo Svevo 49 
31021 Mogliano Veneto (Tv) 
Tel. 3483821778 
E mail: direttore@centroecumenismo.it 

storia della chiesa 
 
CASSESE MICHELE 

Via dei Gelsi 27 
34170 Gorizia 
Tel. 0481536078 
Fax 0481536078 
E mail: mcassese@aliceposta.it
 storia della chiesa 
 

CAVALLI GIAMPAOLO 
Convento S. Bernardino 
Str.ne A. Provolo 28 
37123 Verona 
Tel. 045596497 
E mail: frgphorses@tin.it

teologia cattolica 
 
CAVALLI STEFANO 

C/o Convento S. Francesco della Vigna 
Castello 2786 
30122 Venezia 
Tel. 0415222476 
Fax 0412774406 
E mail: stecav2002@gmail.com 

 
 
CORSATO CELESTINO 

Via Seminario 29 
35122 Padova 
Tel. 0492950859 
E mail: doncel@libero.it  

 teologia patristica 
 
COTTINI VALENTINO 

C/o PISAI 
Viale di Trastevere, 89 
00153 Roma 
Tel. 0658392611 
Fax 065882595 
E mail: cottiniv@tiscalinet.it

teologia biblica 
 

DAL CORSO MARCO ZENO 
Località Ravazzol 5 
37020 Marano di Valpolicella (VR) 
Tel. e Fax 0456895074 
E mail: dalcorsomarco@tiscali.it

teologia pastorale 
 
DOURAMANI KATHERINE 

Via G. Chiabrera 51 
00145 Roma 
Tel. 065417796 
Fax 0665671369 
E mail: kdouramani@yahoo.it

teologia ortodossa 
 
FERRRARI PIERMARIO 

Seminario S. Gaudenzio 
Via Monte S. Gabriele 60 
28100 Novara 
Tel. 0321432511 
E mail: donpiermario@libero.it

filosofia 
 
FERRARIO FULVIO 

Via Pietro Cossa 42 
00193 Roma 
Tel. 063219729 
E mail: fulvioferrario@tiscali.it

 teologia protestante 
 
GENRE ERMANNO 

Via Pietro Cossa 42 
00193 Roma 
Tel. 063232581 
E mail: ermanno.genre@facoltavaldese.org  

teologia protestante 
 
GIRALDO ROBERTO 

Istituto di Studi Ecumenici 
C/o Convento S. Francesco della Vigna 
Castello 2786 
30122 Venezia 
Tel. 0415235341 
Fax 0412414020 
E mail: roberto.giraldo@isevenezia.it 

 teologia cattolica 
 
HUGHES PETER 

Sacro Eremo di Camaldoli 
Via Eremo, 5 
52010 Camaldoli (AR)  
Tel. 0575556021 
E mail: cormorant@libero.it
 teologia ecumenica 
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LAUSTER JÖRG 

Philipps-Universität Marburg 
Lahntor 3 
D-35037 Marburg (Germania) 
Tel. 0049.6421.2824289 
E mail: lauster@staff.uni-marburg.de

teologia protestante 
 
MORANDINI SIMONE 

Cannaregio 1376/A 
30121 Venezia 
Tel. 041714461 
E mail: morandinis@yahoo.it
 teologia  ecumenica 

 
PUGLISI JAMES 

Centro Pro Unione 
Via Santa Maria dell’Anima 30 
00186 Roma 
Tel. 066879552 - 066864498 
Fax 0668133668 - 066893404 
E mail: puglisi@pro.urbe.it  
 teologia ecumenica 
 

RANIERO LORENZO 
Convento S. Pancrazio 
Frazione S. Pancrazio 22 
36021 Barbarano Vicentino (VI) 
Tel. 0444896529 
Fax 0444795155 
E mail: lorenzo.raniero@virgilio.it

teologia morale 
 
RIPARELLI ENRICO 

Via Giovanni XXIII 
30030 Vigonovo (VE) 
Tel. 049983141 
E mail: enrico.riparelli@alice.it

Storia della teologia 
 
SGARBOSSA RINO 

C/o Convento S. Francesco della Vigna 
Castello 2786 
30122 Venezia 
Tel. 0415235341 
Fax 0412414020 
Cel. 3384712423 
E mail: segreteria@isevenezia.it
  rino.sgarbossa@isevenezia.it 
 teologia ecumenica 

 
 
 
 
 
 

 
SGROI PLACIDO 

Via Zancle 82 
37138 Verona 
Tel. 0458100321 
E mail: placidosgroi@libero.it
 teologia morale 

 
SHURGAIA GAGA 

Via Latisana, 51, int 1 
00177 Roma 
Tel. 0660650076 
E mail: shurgaia@unive.it

 storia del cristianesimo 
 
STEFANI PIERO 

Via Borgo di sotto 17 
44100 Ferrara 
Tel. 053265134 
Fax 0532746000 
E mail: piero.stefani@fastwebnet.it

dialogo con l’ebraismo 
 
SYTY JANUSZ  

Klasztor OO. Bernardynow 
Ul. Bernardynska 25 
34-130 Kalwaria Zebrzydowska (Polonia) 
E mail: januszsyty@wp.pl 

 teologia ortodossa 
 
VALENTINI NATALINO 

Via Masere, 23 
47924 Rimini 
Tel. 0541731208 
0541751367 (uff.) 
E mail: natava@libero.it

teologia ortodossa 
 
VETRALI TECLE 

Convento S. Bernardino 
Str.ne A. Provolo 28 
37123 Verona 
Tel. 045596497 
E mail: teclise@alice.it 
 teologia biblica 
 

YFANTIS PANAGHIOTIS 
Facoltà di Teologia 
Università di Tessalonica 
54142 Tessalonica - GRECIA 
E mail: yfantisp@yahoo.gr

teologia ortodossa 
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LLIICCEENNZZAA  
 
 



 

STUDENTI 
 

All'Istituto possono iscriversi ecclesiastici e laici che siano in possesso dei requisiti richiesti per 
poter compiere gli studi superiori in una università ecclesiastica. 
 
Gli studenti sono di tre categorie:  
– gli ordinari aspirano al grado accademico di licenza in teologia con specializzazione in studi 

ecumenici; 
– gli straordinari frequentano regolarmente qualche corso con diritto di sostenere gli esami, ma non 

aspirano al grado accademico; 
– gli uditori seguono qualche corso, ma senza diritto di sostenere gli esami. 
 
 
Condizioni per l'ammissione 
Per essere ammessi come studenti ordinari al biennio di licenza con specializzazione in studi 
ecumenici è necessario essere muniti del grado accademico di baccellierato in teologia. Chi ha 
concluso il ciclo istituzionale senza avere conseguito il grado accademico del baccellierato, potrà 
essere ammesso come studente ordinario dopo aver sostenuto un esame di ammissione. 
Tutti gli studenti ordinari dovranno essere muniti di una sufficiente conoscenza della lingua latina e 
greca, documentata o attraverso un apposito titolo di studio o attraverso esame, in modo da poter 
accedere direttamente ai testi originali; inoltre non potranno conseguire il diploma della licenza se 
non avranno dimostrato di possedere una sufficiente conoscenza di due lingue straniere moderne, 
oltre a quella materna. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria; non potranno essere ammessi agli esami gli studenti che 
non avranno frequentato almeno i due terzi delle lezioni dei rispettivi corsi. 
 

 
N.B.: Per gli studenti provenienti dai paesi non aderenti al Trattato di Schengen si veda la 
normativa prevista nell’Annuario della Pontificia Università Antonianum 

 
Documentazione richiesta 
– Certificato di studi 
– 2 fotografie 
– Dichiarazione dell'autorità ecclesiastica (del proprio ordinario per i religiosi) 
– Fotocopia del diploma originale degli studi superiori pre universitari, che ammetta all’Università 

nel Paese d’origine dello studente 
 
Tasse scolastiche 
– Ordinari: € 420,00 annuali 
– Straordinari: € 80,00 per ogni corso di 2 crediti, esame compreso 
– Uditori: € 60,00 per ogni corso di due crediti 
– Fuori corso: € 170,00 per l'iscrizione annuale 
– Consegna del lavoro di  

licenza in Segreteria: € 170,00 
– Esame di licenza: € 260,00 
– Diploma di licenza: € 80,00 
– Rinvio e ritiro  

dall'esame: € 30,00 
– Diritti di segreteria 

e biblioteca: € 30,00 
 



 

All'atto dell'iscrizione deve essere pagato un acconto del 50% di tutte le tasse previste. 
In caso di ritardo di iscrizione, presentazione piano di studi o pagamento tasse scolastiche, verrà 
applicata una tassa ulteriore di € 30,00. 
Nell'iscrizione annuale è compresa la tassa d'esame per le 3 sessioni previste. 

 
Per l’ospitalità rivolgersi alla segreteria. 
Per informazioni su Borse di studio rivolgersi alla segreteria. 
 
Procedura per il riconoscimento dei titoli accademici: si veda la prassi descritta nell’Annuario 
della Pontificia Università Antonianum 



 

PIANO GENERALE DEGLI STUDI 

(crediti ECTS) 
 

  Anno A   Anno B  
       
Ambiti Sigla Materia Cred. Sigla Materia Cred.
Introduttivo DS1 Dial. filos. e antrop. 2 DS2 Principi dialogo ecum. 3 
 DS9 Principi dial. interrel. 2 DS1 Ermeneutica gen. 3 
 DS1 Ermeneutica bibl.  2    
 DC0 Metodologia scientifica 0 DC0 Metodologia scientifica 0 
       
Storico DS4 Storia movimento ecumenico 3 DS3 Storia del cristianesimo 3 
 DS3 Storia chiese orientali * 3 DS3 Storia Protestantesimo* 3 
 DS5 Vita e fede delle chiese protest.* 3 DS6 Vita e fede chiese orientali * 3 
       
Sistematico  Sacramentaria   Ecclesiologia e al.  
 DC1 Teologia biblica ** 3 DC1 Teologia biblica ** 3 
 DC2 Patristica ** 3 DC2 Patristica ** 3 
 DC3 Teologia cattolica 3 DC3 Teologia cattolica 3 
 DS6 Teologia ortodossa 3 DS6 Teologia ortodossa 3 
 DS5 Teologia protestante 3 DS5 Teologia protestante 3 
 DS8 Dialoghi ecumenici 2    
 DS7 Teologia Creazione 2    
       
 DS9 Dialogo ebraico-cristiano 3 DS9 Teol. religioni 3 
       
       
Vita DS7 Spiritualità ecumenica 2 DC4 Etica 3 
       
Seminari DS10 Seminario 3 DS10 Seminario 3 
       

 
N.B. 
Gli studenti ordinari, per accedere all’esame di Licenza, sono tenuti a frequentare i corsi per un 
totale di 74 crediti. 
*dei 12 crediti dei corsi segnati con un * sono obbligatori 3 crediti in campo ortodosso e 3 in campo 
protestante 
**opzione: dei 12 crediti dei corsi segnati con 2 ** sono obbligatori 3 crediti di Teologia Biblica e 3 
di Patristica 
 

 ects 
Corsi 66 
Seminari 6 
Lavori scritti 10 
Giornate studio 6 
Tesi Licenza 26 
Esame finale 6 

Totale 120 
 



 

 

PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO 2010/2011 
 

 
I. Ambito introduttivo 

Ects 
EC0/063 - Metodologia scientifica   0 

prof. Riccardo Burigana 
 

ES2/064 - Principi del dialogo ecumenico 
prof. Simone Morandini      3 

 
ES1/065 - Ermeneutica e metodologia ecumenica  

prof. Lorenzo Raniero      3 
 

II. Ambito storico 
 
ES3/066 - Introduzione alla Storia della Chiesa  

in prospettiva ecumenica 
prof. Riccardo Burigana      3 

 
ES3/067- Storia del protestantesimo 

prof. Michele Cassese      3 
 

ES6/068 - Vita e fede delle chiese orientali 
prof. Gaga Shurgaia      3 

 
III. Ambito sistematico 

EC1/069 - Koinonia nel Nuovo Testamento 
prof. Stefano Cavalli      3 

 
EC2/070 - La chiesa-madre nei padri 

prof. Celestino Corsato      3 
 

EC3/071 - I ministeri e il ministero “petrino” 
prof. Roberto Giraldo      3 

 
ES6/072 - La Chiesa della divinizzazione e della bellezza.  

I fondamenti spirituali e teologici dell’ecclesiologia  
ortodossa slava 
prof. Natalino Valentini      3 

 
ES5/073 - Introduzione all’ecclesiologia protestante 

prof. Fulvio Ferrario      3 
 

IV. Ecumenismo e vita 

ES7/074 - Il dialogo interculturale come sfida e opportunità  
per la teologia contemporanea 
prof. Enrico Riparelli      3 

 



 

ES7/075 - L’unita’ in Cristo: dalla prospettiva cristologica a  
quella ecclesiologica 
prof. Tecle Vetrali       2 

 
ES9/076 - Per i molti cammini di Dio: visione panoramica  

della teologia delle religioni 
prof. Marco Zeno Dal Corso     3 

 
ES9/077 - Breve introduzione all’islam 

prof. Valentino Cottini      2 
 

EC4/078 - Etica ecumenica: un progetto, un compito 
prof. Placido Sgroi       3 

 
V. Seminario 

ES10/079 - Il soggetto alla ‘prova’: corpo, anima,  
eros e thanatos. Tra rimozione e riscoperta 
prof. Piermario Ferrari      3 

 
ES10/080 - I ministeri e il ministero di unità universale 

prof. Roberto Giraldo      3 
 
 



 

 

DESCRIZIONE DEI CORSI PER LA LICENZA 

Corsi 2010-2011 
 
EC0/063 - Metodologia scientifica 
Il corso si propone di introdurre gli studenti nel mondo della ricerca storico-teologica in campo 
ecumenico, offrendo un primo orientamento degli strumenti di base e indicando le regole 
metodologiche per la redazione di un testo di carattere scientifico secondo il modello proposto dalla 
Pontificia Università Antonianum. Il corso prevede una breve introduzione sulla storia della 
metodologia scientifica, una spiegazione delle diverse tipologie nella redazione dei testi attraverso 
una serie di prove pratiche e la presentazione di una bibliografia orientativa della teologia 
ecumenica secondo le aree di insegnamento all’Istituto di Studi Ecumenici. Durante il corso sono 
previste delle lezioni per favorire la consultazione della Biblioteca dell’Istituto di Studi Ecumenici. 
Al termine del corso ogni studente dovrà redigere un testo in modo da dimostrare la conoscenza 
delle regole metodologiche della Pontificia Università Antonianum e la capacità di distinguere i 
diversi generi letterari della produzione scientifica. 
Durante il corso agli studenti verranno fornite una serie di schede orientative sugli aspetti trattati, 
oltre che un elenco di titoli e temi per la redazione dell’elaborato finale. 

Prof. Riccardo Burigana 
 
 
ES2/064 - Principi del dialogo ecumenico 
Il corso intende fornire agli studenti alcune linee fondamentali di introduzione all'esperienza del 
dialogo ecumenico, assieme a criteri generali per lo studio dei problemi ad esso connessi. Verranno 
in questo senso esaminati alcuni testi fondamentali del Magistero cattolico, a partire dal decreto 
conciliare Unitatis Redintegratio, ma anche testi e documenti del mondo ortodosso, di quello 
protestante e del movimento ecumenico. Tra i temi toccati: il rapporto tra tradizione e tradizioni, tra 
le verità di fede e le loro formulazioni, tra l’unica chiesa di Cristo e le diverse comunità 
storicamente rilevabili. Un’attenzione particolare sarà pure dedicata ai modelli di unità/koinonia, 
nonché alle nozioni di riconoscimento e di recezione. 
 
Bibliografia 
Documenti 
Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio  
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dominus Jesus (2000); L’espressione Chiese sorelle 

(2000); Risposte ai quesiti circa la dottrina sulla Chiesa (2007) 
Giovanni Paolo II, Ut unum sint (1995) 
Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei principi e delle 

norme sull’ecumenismo (1993)  
Rosso S. - Turco E. (a cura), Enchiridion Oecumenicum. Consiglio Ecumenico delle Chiese. 

Assemblee generali 1948-1998, EDB, Bologna, 2001 
Rosso S. - Turco E. (a cura), Enchiridion Oecumenicum. Fede e Costituzione. Conferenze Mondiali 

1927-1993, EDB, Bologna, 2005 
 
Testi di riferimento 
AAVV., Dizionario del movimento ecumenico, EDB, Bologna, 2001 
Cereti G., Molte Chiese cristiane, un’unica Chiesa di Cristo. Corso di ecumenismo, Queriniana, 

Brescia, 1992 
Cereti G., Per un’ecclesiologia ecumenica, EDB, Bologna, 1996 
Congar Y., Diversità e comunione, Cittadella, Assisi, 1983 



 

Gruppo di Dombes, Per la conversione delle Chiese, EDB, Bologna, 1991 
Neuner P., Teologia ecumenica. La ricerca dell’unità tra le Chiese cristiane, Queriniana, Brescia, 

2000 
Pattaro G., Corso di teologia dell’ecumenismo, Queriniana, Brescia, 19922

Sartori L., L’unità della Chiesa. Un dibattito e un progetto, Queriniana, Brescia, 1989 
Sartori L., Teologia ecumenica. Saggi, Gregoriana, Padova 1987 

Prof. Simone Morandini 
 
 
ES1/065 - Ermeneutica e metodologia ecumenica  
Il corso che presentiamo si propone di formare lo studente ad una interpretazione ecumenica delle 
differenze che dividono le chiese cristiane. Si cercherà di raggiungere tale obiettivo in due tempi: 
presentando dapprima il dibattito filosofico sull’interpretazione mettendo in rilievo i punti di 
contatto con la riflessione teologica. A questo proposito verranno avvicinate alcune figure 
significative che hanno scandito il cammino dell’ermeneutica: da Schleiermacher, a Heidegger, 
Gadamer, all’importante contributo di P. Ricoeur e il suo influsso sul pensiero teologico. In un 
secondo momento proporremo una panoramica sulla teologia ermeneutica contemporanea, per poi 
passare ad una analisi particolareggiata dell’ermeneutica ecumenica attraverso la lettura e lo studio 
del documento di Fede e Costituzione Un tesoro in vasi d’argilla (1998). Il carattere formativo e 
metodologico del corso apparirà in particolare nel momento finale, dove si tenterà una 
dimostrazione applicativa dei principi dell’ermeneutica ecumenica al sacramento della 
riconciliazione. Le lezioni saranno prevalentemente frontali e supportate da testi scritti del docente, 
ma non mancheranno momenti di lettura guidata dei testi in analisi. L’esame finale è orale. 
 
Bibliografia 
Bleicher J., L’ermeneutica contemporanea, Il Mulino, Bologna, 1986 
Brezzi F., Ricoeur. Interpretare la fede, Messaggero, Padova, 1999 
Fede e Costituzione, Un tesoro in vasi d’argilla. Contributo a una riflessione ecumenica 

sull’ermeneutica, in EO 7/3161-3228 [Trad. inglese: Faith and Order, A Treasure in 
Earthen Vessels, in P. Bouteneff - D. Heller (edd.), Interpreting Together. Essays in 
Hermeneutics, WCC Pubblications, Geneva, 2001] 

Geffré C., Credere e interpretare. La svolta ermeneutica della teologia, Queriniana, Brescia, 2002 
Jeanrond W. G., L’ermeneutica teologica. Sviluppo e significato, Queriniana, Brescia, 1994 [Trad. 

inglese: Theological Hermeneutics. Development and Significance, SCM, London, 
1994] 

Ravera M. (a cura), Il pensiero ermeneutico. Testi e materiali, Marietti, Genova, 1989 
Ricoeur P., Ermeneutica filosofica ed ermeneutica biblica, Paideia, Brescia, 1983 
Ricoeur P., La traduzione. Una sfida etica, Morcelliana, Brescia, 2002 

Prof. Lorenzo Raniero 
 
 
ES3/066 - Introduzione alla Storia della Chiesa in prospettiva ecumenica 
Il corso si propone di definire il contenuto e il metodo della Storia della Chiesa in prospettiva 
ecumenica, a partire da una sempre migliore conoscenza delle vicende storiche delle tradizioni 
cristiane, con particolare riferimento ai momenti più significativi dei processi storici che hanno 
condotto all’affermarsi delle Chiese locali, e alle interpretazioni, talvolta puramente confessionali, 
che sono state date a questi processi. 
Il corso si articola in una prima parte nella quale viene ripercorsa la storiografia ecclesiastica, con 
una particolare attenzione alla produzione del XX secolo e al suo rapporto con il movimento 
ecumenico. La seconda parte del corso è dedicata alla figura di Costantino e alle interpretazioni 
della sua opera date dalle Chiese nel corso dei secoli in modo da mettere in evidenza gli elementi 



 

che hanno condotto alla redazione di una storia confessionale e le prospettive che devono guidare 
alla redazione di una storia ecumenica della Chiesa. 
Per l’esame orale è richiesta la lettura di un volume del punto a) e un volume del punto b). Del 
volume scelto al punto b) il candidato dovrà conoscere non solo il contenuto, ma ne dovrà anche 
valutare il carattere ecumenico. E’ inoltre auspicabile la conoscenza di uno degli studi indicati al 
punto c) relativamente alla figura di Costantino. 

 
Bibliografia 
a) Jedin H., Introduzione alla Storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia, 1973 

Heim M., Introduzione alla Storia della Chiesa, Einaudi, Torino, 2002 
 

b) Storia della Chiesa, a cura di H. Jedin, volumi 1-10, traduzione dal tedesco, Jaca Book, Milano, 
1992 

Storia del cristianesimo, a cura di D. Menozzi – G. Filoramo, volumi 1-4, Laterza, Roma/Bari, 
1997 

Storia del cristianesimo, diretta da J. Mayeur – Ch. e L. Pietri - A. Vauchez - M. Venard, 
Edizione italiana a cura di Giuseppe Alberigo, 14 volumi, Borla, Roma, 1998 

Storia ecumenica della Chiesa. Nuova edizione riveduta, a cura di R. Kottje - B. Moeller, 
volumi 1-3, Queriniana, Brescia, 2009 

The Cambridge History of Christianity, volume 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 
2006-2009 

Franzen A., Breve storia della Chiesa. Nuova edizione riveduta a cura di Bruno Steiner e 
ampliata da Roland Fröhlich, Queriniana, Brescia, 2007 

Gutschera H. – Maier J. – Thierfelder J., Storia delle Chiese in prospettiva ecumenica, 
Queriniana, Brescia, 2007 

Bickers B. W. - Holmes D., Breve storia della Chiesa Cattolica, Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Mi), 2008 

c) Costantino il grande tra medioevo ed età moderna, a cura di G. Bonamente – G. Cracco – K. 
Rosen, Il Mulino, Bologna, 2008 

Amerise M., Il battesimo di Costantino il Grande. Storia di una scomoda eredità, Franz Steiner, 
Stuttgart, 2005 

Canella T., Gli Actus Silvestri. Genesi di una leggenda su Costantino imperatore, Fondazione 
Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto, 2006 

Drake H. A., Costantine and the Bishops. The Politics of Intolerance, John Hopkins University 
Press, Baltimore/London, 2002 

Dungan D. L., Costantine’s Bible. Politics and the Making of the New Testament, Fortress 
Press, Minneapolis, 2007 

Marcone A., Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino, Laterza, Bari/Roma, 2002 
Vian G. M., La donazione di Costantino, Il Mulino, Bologna, 2004 

Prof. Riccardo Burigana 
 
 

ES3/067 - Storia del protestantesimo 
Il corso sarà costituito da una parte generale ed una monografica. Nella prima saranno affrontati gli 
eventi fondamentali della storia del Protestantesimo dallo scoppio della Riforma agli inizi 
dell’Ottocento, con particolare riferimento alle motivazioni di fondo dell’azione dei riformatori e al 
loro pensiero, alle lotte interne ed esterne delle chiese protestanti fino ai movimenti della Rinascita 
e del Risveglio. 
La seconda parte approfondirà, nell’ambito del Pietismo, la storia della comunità di Herrnhut nel 
Settecento, per coglierne non solo i motivi di fondo della sua fondazione e la sua organizzazione, il 
suo peculiare carattere missionario ed ecumenico, ma anche la sua incidenza nella cultura e nella 
religiosità tedesca ed europea.   



 

 
Bibliografia 
I. Parte generale 
McCulloch D., Riforma. Storia di un’Europa divisa (1490-1700), Traduzione di Corradino Corradi, 

Carocci, Roma, 2010 (Ediz. orig. Diarmaid MacCulloch, Reformation. Europe’s House 
Divided 1490-1700, Penguin Books, London, 2004) 

Storia del cristianesimo, a cura di H. C. Puech, Arnoldo Mondadori, Milano 1992; i saggi di R. 
Stauffer, Riforma e Protestantesimi, pp. 409-511 e di A. Roux, Le missioni protestanti 
(pp. 679-714) 

Campi E., Nascita e sviluppi del protestantesimo (secoli XVI-XVIII), in G. Filoramo – D. Menozzi 
(a cura di ), Storia del cristianesimo. III: L’età moderna, Editori Laterza, Roma-Bari, 
1997, pp. 3-150. 

Cassese M., Espulsione, assimilazione, tolleranza. Chiesa e Stati del Nord Italia e minoranze 
religiose ed etniche, EUT - Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2009 

Delumeau J., La Riforma. Origini e affermazione, Mursia, Milano, 1975 
Vinay V., La Riforma protestante, Paideia, Brescia 19822. 
Wallace P. G., La lunga età della Riforma, Il Mulino, Bologna, 2006 (orig. Inglese: The Long 

European Refomation: Religion, Political Conflict, and the Search for Conformity: 
1350-1750, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2004) 

 
II. Parte monografica 
Cassese M., L’utopia di Herrnhut. La comunità pietista dei Fratelli Moravi nella storia religiosa e 

culturale del Settecento tedesco, Claudiana, Torino, 2010 
Osculati R., Vero cristianesimo. Teologia e società nel pietismo luterano, Laterza, Roma - Bari, 

1990 
Meyer D., Zinzendorf und Herrnhut, in Geschichte des Pietismus, B. 2: Der Pietismus im 

achtzehnten Jahrhundert, hrsg. von M. Brecht – K. Deppermann, Vandenhoeck, 
Göttingen, 1995, pp. 3-106  

Meyer D., Zinzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeine, 1700-2000, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 2000 

Lagny A. (ed.), Les piétismes à l'âge classique. Crise, conversion, institutions, Presses 
Universitaires du Septentrion, Villeneuve-d'Asca, 2001 

 
Fonti  
Spener Ph., Pia desideria. Il “manifesto” del pietismo tedesco, Claudiana, Torino, 1986 
Campi E., Protestantesimo nei secoli, vol. I., Claudiana, Torino, 1991  
Campi E. – Rubboli M., Protestantesimo nei secoli, vol. II, Claudiana, Torino, 1997 
Zinzendorf und die Herrnhuter Brüder. Quellen zur Geschichte der Brüder-Unität von 1722 bis 

1760, hrsg. von H. C. Hahn - H. Reichel, Wittig Verlag, Hamburg, 1985 
 
Sussidi utili 
Dizionario dei teologi dal primo secolo ad oggi, Edizioni PIEMME, Casale Monferrato (AL), 1998 
Dizionario dell’età delle riforme (1492-1622), S. Cavallotto – L. Mezzadri (a cura), Città Nuova 

Editrice, Roma, 2006 
Prof. Michele Cassese 

 
ES6/068 – Vita e fede delle chiese orientali 
Il corso esaminerà elementi storici, dottrinali, liturgici e canonici che connotano l'essenza 
dell'Ortodossia nella sua sincronia e diacronia. Saranno dunque esaminate questioni come: chiesa 
primitiva alla luce degli scritti apostolici; rapporto tra Chiesa e Impero cristiano; formulazioni 
dogmatiche dei concili ecumenici; scisma tra Oriente e Occidente e i conseguenti tentativi di 
unione; eredità bizanzina nel diritto, nella liturgia, nella spiritualità, nel monachesimo; conseguenza 



 

dell'avanzata dell'islamismo sul divenire storico-culturale dell'ortodossia: le confessioni di fede del 
XVII e del XVIII secolo; considerazioni sul passaggio Roma-Costantinopoli-Mosca; la Chiesa 
ortodossa oggi: patriarcati, chiese autocefale, diaspora, missioni; prospettive dottrinali: teologia 
dell’esperienza, teologia apofatica, la Trinità intesa come l’esperibilità del Dio – Padre, Figlio e 
Spirito Santo, cristologia come teologia dell’icona, pneumatologia come vita nello Spirito, 
redenzione e divinizzazione, l’esperienza della Chiesa nell’Eucaristia, escatologia come comunione 
ultima con Dio; liturgia e sacramenti; spiritualità e monachesimo; etica, cultura e politica nella 
Chiesa Ortodossa; diritto canonico e disciplina; punti forti e punti di tensione. 
 
Bibliografia essenziale 
Benz E., The Eastern Orthodox Church: its thought and life, Doubleaday & Company, Inc. New 

York, 1963 
Carcione E., Le chiese d'Oriente, Identità, patrimonio e quadro storico generale, Ed. Orientalia 

Christiana, Milano, 1999 
Evdokimov P., L’ortodossia, Il Mulino, Bologna, 1965 
Felmy K. Ch., La teologia ortodossa contemporanea. Una introduzione (GdT, 264), Brescia, 1999 
Kelly J. N. D., Early Christian Doctrines, London, 1977 
Meyendorff J., La chiesa ortodossa ieri e oggi, Morcelliana, Brescia, 1962 
Pericoli Ridolfini F., Oriente cristiano, Roma, 1970 
Roberson R. G., The Eastern Christian Churches, A brief survey, Ed. Orientalia Christiana, Roma, 

19996. 
Prof. Gaga Shurgaia 

 
 
EC1/069 - Koinonia nel Nuovo Testamento 
Il corso si prefigge di offrire allo studente le basi bibliche per l’elaborazione di una teologia sulla 
koinonia. Lo studente verrà condotto attraverso lezioni frontali ad un approfondimento sulla 
concezione di koinonia/comunione come è presentata nel Nuovo Testamento, con particolare 
riferimento alle lettere paoline di Rm, Gal, 1 e 2 Cor, Fil e Fm. Per frequentare senza alcun disagio 
il corso, è richiesta una conoscenza minima della lingua greca, in modo da poter leggere i termini 
chiave della tematica con i caratteri greci (è sufficiente la conoscenza acquisita nel 1° ciclo 
teologico). 
Per la valutazione finale, lo studente potrà scegliere tra l’esame orale, o la produzione di un 
elaborato scritto, su un tema concordato con il docente. 

Bibliografia 
Franco E., Comunione e partecipazione, Brescia, 1986 
Hainz J., Koinonia, Regensburg, 1982 
Panikulam G., Koinonia in the New Testament, Roma, 1979 
Altre indicazioni bibliografiche saranno date durante il corso 

Prof. Stefano Cavalli 
 
 
EC2/070 - La chiesa-madre nei padri 
Il corso si propone di far accostare direttamente alcuni testi della Scrittura e dei Padri, attinenti alla 
tematica, offrendo un metodo di lettura analitica e dei criteri interpretativi che ne colgano 
l’originalità e la continuità della tradizione.  
Partendo dalle prefigurazioni veterotestamentarie e dalle realtà del Nuovo Testamento (tenendo 
conto anche degli influssi del mondo culturale profano), si esamina la tematica negli scritti dei Padri 
a livello di teologia e di prassi. Oggetto di indagine sarà anche l’assioma: “Extra ecclesiam non est 
salus”. 
Lo studente è invitato a leggere un volume di complemento e voci di Dizionari, che saranno indicati 
dal docente. 



 

 
Bibliografia  
Canobbio G., Nessuna salvezza fuori della Chiesa?. Storia e senso di un controverso principio 

teologico, Queriniana, Brescia, 2009 
Delahaye K., Ecclesia Mater chez les Pères des trois premiers siècles, Paris, 1964 
Lanzi N., La Chiesa Madre in Sant'Agostino, Giardini Editori, Pisa, 1994 
Mazzolini S., Chiesa e salvezza. L’extra Ecclesiam nulla salus in epoca patristica, Urbaniana 

University Press, Città del Vaticano, 2008 
Palmero Ramos R., "Ecclesia Mater" en San Agustín. Teología de la imagen en los escritos 

antidonatistas, Ed. Cristiandid, Madrid, 1970 
Rahner H., L'ecclesiologia dei Padri. Simboli della Chiesa, Roma, 1971 
Rahner H., Mater Ecclesia. Inni di lode alla Chiesa tratti dal primo millennio della letteratura 

cristiana, Milano, 1975 
Sesboué B., “Fuori dalla Chiesa nessuna salvezza”. Storia di una formula e problemi di 

interpretazione, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2009 
Prof. Celestino Corsato 

 
 
EC3/071 - I ministeri e il ministero “petrino” 
Il corso tende ad evidenziare come l’autocoscienza della chiesa che si va scoprendo sempre di più 
come una chiesa di comunione, tenda fin dall’inizio a darsi strutture di effettiva comunione tra i 
singoli credenti e le singole chiese.   
Oltre i fondamenti biblici del primato, è necessario considerare la figura e il ruolo di Pietro fin dagli 
inizi della chiesa specie in relazione al servizio di unità. 
La storia dello sviluppo del primato papale oltre che evidenziarne le ragioni e le vicende, ci pone di 
fronte anche a un bisogno di revisione di quei modelli sui quali è andato ispirandosi  il papato. Oltre 
le diverse ecclesiologie che stanno alla base di determinate posizioni nei confronti del ministero 
petrino, potremo capire meglio anche le difficoltà di quanti sono critici nei confronti d’un certo tipo 
di esercizio dei poteri papali.  Alcune chiese e comunità ecclesiali avvertono il bisogno d’un 
particolare ministero di unità della chiesa universale, purché nulla offuschi la dimensione 
comunionale propria della natura e della missione della chiesa. 
 
Bibliografia 
1. Fonti 
Concilio Vaticano II, Lumen gentium, in EV 1/284-445. 
Congregazione per la Dottrina della Fede, Il primato nel mistero della chiesa, in Il Regno-

Documenti 21 (1998) 664-667 
 
2. Studi 
Acerbi A. (a cura), Il ministero del Papa in prospettiva ecumenica. Atti del Colloquio, Milano, 16-

18 aprile 1998 (Scienze religiose, 10) Vita e Pensiero, Milano, 1999 
Betti U., La costituzione dommatica «Pastor Aeternus» del concilio Vaticano I (Spicilegium 

Pontificii Athenaei Antoniani, 14) Roma, 1961 
Brown R. E. – Donfried K. P.- Reumann J., Pietro nel Nuovo Testamento. Un’indagine ricognitiva 

fatta in collaborazione da studiosi protestanti e cattolici, Borla, Roma, 1988 
Bux N., La dottrina del primato petrino nel contesto dell’ecumenismo, in Congregazione per la 

Dottrina della Fede, Il primato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa. 
Considerazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede. Testo e commenti 
(Documenti e studi, 19) Libreria Editrice Vaticana, 2002, p. 175-215 

Cereti G., Le Chiese cristiane di fronte al papato. Il ministero petrino del vescovo di Roma nei 
documenti del dialogo ecumenico, EDB, Bologna, 2006 

Cipriani S., La figura di Pietro nel Nuovo Testamento, Ancora, Milano, 2006 



 

Gnilka J., Pietro e Roma. La figura di Pietro nei primi due secoli (Introduzione allo studio della 
Bibbia. Supplementi, 12) Paideia, Brescia, 2003 

Peri V., Sul ruolo ecclesiale del vescovo di Roma. Il problema attuale nella luce del passato 
unitario, in AA. VV., Papato e istanze ecumeniche. Atti del convegno tenuto a Trento il 
19-20 maggio 1982 a cura di L. Sartori (Scienze Religiose, 6) Trento, 1984, p. 61-118. 

Peri V., La pentarchia: istituzione ecclesiale (IV-VII sec.) e teoria canonico-teologica, in Bisanzio, 
Roma e l’Italia nell’alto medioevo (3-9 aprile 1986), tomo I (Settimane del Centro 
italiano di studi sull’alto medioevo XXXIV), Spoleto, 1988 

Peri V., Sinodi, patriarcati e primato romano dal primo al terzo millennio, in A. Acerbi (a cura), Il 
ministero del papa in prospettiva ecumenica (Scienze religiose, 10) Vita e Pensiero, 
Milano, 1999, p. 51-97 

Pesch R., I fondamenti biblici del Primato (GdT, 291), Queriniana, Brescia, 2002 
Pottmeyer H.J., Il ruolo del Papato nel terzo millennio (GdT, 272), Queriniana, Brescia, 2002 
Schatz K., Il primato del papa. La sua storia dalle origini ai nostri giorni (Strumenti, 55) 

Queriniana, Brescia, 1996 
Prof. Roberto Giraldo 

 
 
ES6/072 - La Chiesa della divinizzazione e della bellezza. I fondamenti spirituali e teologici 

dell’ecclesiologia ortodossa slava 
Il corso si propone di iniziare lo studente alla conoscenza dei nuclei fondamentali dell’ecclesiologia 
slava ortodossa (russa in particolare), tenendo conto dello sfondo storico-culturale, teologico, 
spirituale e filosofico. Si intende inoltre far conoscere i contenuti dell’ecclesiologia ortodossa 
tenendo conto sia della Tradizione patristica ed ascetica, sia del contesto culturale europeo 
contemporaneo. 
Sia pure nella sua brevità, il percorso formativo intende garantire un confronto sistematico con i 
tratti costitutivi dell’antropologia e della spiritualità slava ortodossa, riservando una particolare 
attenzione ai fondamenti mistici e dogmatici della Chiesa ortodossa russa.  
 
Contenuto generale e scansione tematica: 
1. La nascita della Slavia ortodossa  
- La questione della lingua e la Slavia ortodossa 
- Cultura e letteratura fra Bisanzio e la Rus’ kieviana 
- Cenni storici sulla conversione degli Slavi al Cristianesimo  
- Tradizione e tradizioni nell’Ortodossia 
- Le Chiese ortodosse, i patriarcati e le autocefalie 
- Forme dell’identità ortodossa 
 
2. Fondamenti mistici e dogmatici dell’ecclesiologia ortodossa  
- La Chiesa della divinizzazione: aspetti biblici 
- Apofatismo, conoscenza e contemplazione di Dio 
- Verità dogmatica e antinomia  
- La via simbolica della conoscenza 
- Filocalia e ascetismo 
- La divina liturgia come mistagogia ecclesiale 
- Teologia della bellezza, icona, culto e cultura 
- La mistica del cuore, esicasmo, preghiera e santità 
 
 
3.  Chiesa, vita sacramentale e vita morale 
- L’ecclesiologia di comunione e il significato della Sobornost’ 
- La teologia sacramentale nell’Ortodossia  



 

- Il carattere etico dei sacramenti 
- La Chiesa dell’economia e il senso del peccato e l’ethos della libertà 
- Ministeri e carismi nella Chiesa ortodossa 
- Il mistero coniugale alla luce della tradizione ortodossa 
- La libertà, il male, la sofferenza 
- L’amicizia nell’ecclesiologia slava 
 
Metodologia: i contenuti proposti saranno sviluppati attraverso lezioni frontali, confronto 
ermeneutico con le fonti e i testi scelti, momenti di confronto dialogico. È previsto l’utilizzo di 
video-proiettore per visionare alcune immagini scelte in stretta relazione ai contenuti proposti.  
La valutazione finale terrà conto della qualità del lavoro svolto durante il corso e di una verifica 
orale complessiva. 
 
Bibliografia: 

1. Dispense e saggi (pubblicati) del docente. 
2. Florenskij P. A., Liturgia e bellezza. Scritti sul Cristianesimo slavo e la cultura, a cura di N. 

Valentini, Oscar Saggi, Mondadori, Milano 2010 
3. Uno dei testi tra quelli indicati di seguito (tra i consigliati) 

 
Testi consigliati per l’approfondimento:  
Basilio di Inviron, Canto d'ingresso. Il mistero dell'unità nell'esperienza liturgica della chiesa 

ortodossa, Cens-Interlogos, Schio (Vi), 1992 
Binns J., Le Chiese ortodosse, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2005 
Clément O., La Chiesa ortodossa, Queriniana, Brescia, 1989 
Döpmann H. D., Le Chiese ortodosse. Nascita, storia e diffusione delle Chiese ortodosse nel 

mondo, Ecig, Genova, 2003 
Evdokimov P. N., L'Ortodossia, EDB, Bologna, 1981 
Florenskij P. A., Il concetto di Chiesa nella Sacra Scrittura, a cura di N. Valentini e L. Žak, San 

Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2008  
Florenskij P. A., La colonna e il fondamento della verità, a cura di N. Valentini, San Paolo, 

Cinisello Balsamo (Mi), 2010 (alcune Lettere scelte)  
Gogol N. V., Meditazioni sulla Divina Liturgia, a cura di S. Rapetti, con Prefazione di N. Valentini, 

Nova Millennium Romae, Roma, 2007 
Lossky V., La teologia mistica della Chiesa d’Oriente, EDB, Bologna, 1985 
Petrà B., La Chiesa dei Padri. Breve introduzione all’Ortodossia, EDB, Bologna, 2007 
Valentini N., Pavel A. Florenskij (Ragione e dialettica), Morcelliana, Brescia, 2004 
Yannaras Ch., La fede dell’esperienza ecclesiale. Introduzione alla teologia ortodossa, Queriniana, 

Brescia, 1993 
Prof. Natalino Valentini 

 
 
ES5/073 - Introduzione all’ecclesiologia protestante 
Il corso sarà strutturato in sei blocchi di lezioni, volti a presentare un’ecclesiologia protestante nel 
contesto ecumenico. La maggior parte dei blocchi saranno di quattro ore: il penultimo occuperà due 
ore, l’ultimo sei, vista la particolare rilevanza ecumenica della problematica. L’aspetto storico-
teologico (la storia dell’ecclesiologia evangelica) sarà orientato a una presentazione dogmatica dei 
problemi e delle proposte oggi in discussione. L’esame potrà svolgersi in forma scritta o orale, a 
scelta del candidato. 
 
Primo blocco: Modelli ecclesiologici della Riforma 
Secondo blocco: Il fondamento della chiesa: il Dio trinitario nella parola e nel sacramento 
Terzo Blocco: La chiesa una 



 

Quarto blocco: La chiesa santa 
Quinto blocco: La chiesa cattolica 
Sesto blocco: La chiesa apostolica 
 
Bibliografia (i testi indicati con l’asterisco costituiranno la bibliografia d’esame). 
Per la problematica esegetica:  
Theissen G., Gesù e il suo movimento, Claudiana, Torino, 2007 
Schweitzer E., La comunità e il suo ordinamento nel Nuovo Testamento, Gribaudi, Torino, 1971 
Käsemann E., Ufficio e comunità nel Nuovo Testamento, in Käsemann E., Saggi esegetici, Marietti, 

Casale Monferrato, 1985* 
 
Sulla teologia della Riforma 
Lutero M., I concilii e le chiese, Claudiana, Torino, 2002 
McGrath A. E., Il pensiero della Riforma, Claudiana, Torino, 2000, pp. 219-243* 
 
Sulla problematica attuale 
Dispensa del corso 
Ferrario F., Libertà di credere, Claudiana, Torino, 2000, cap. 9* 
Ferrario F., Tra crisi e speranza. Contributi al dialogo ecumenico, Claudiana, Torino, 2008* 
Ferrario F. – Jourdan W., Introduzione all’ecumenismo, Claudiana, Torino, 2009* 
Comunione ecclesiale di Leuenberg, La chiesa di Gesù Cristo* 
http://www.ildialogo.org/Documenti/index.htm  *  
Sinodo della Chiese Valdesi e metodiste: Ecumenismo e dialogo interreligioso, Claudiana, Torino, 
1997; www.digilander.libero.it/chiesavaldesepalermo/L'ecumenismo%20e%20il%20dialogo%   
 

Prof. Fulvio Ferrario 
 
 

ES7/074 - Il dialogo interculturale come sfida e opportunità per la teologia contemporanea 
Il corso si propone di introdurre gli studenti a una comprensione critica del fenomeno della 
interculturalità in una prospettiva filosofico-teologica. Dopo una introduzione al concetto di cultura, 
si rifletterà sulla dimensione relazionale della natura umana facendo tesoro di alcune acquisizioni 
della filosofia contemporanea. Si metterà quindi in particolare evidenza come anche la teologia 
abbia recentemente accolto la sfida del passaggio dalla semplice “inculturazione” alla più 
complessa, ma anche più promettente, “interculturalità”. È stata infatti raggiunta la consapevolezza 
che le culture non sono un semplice rivestimento del vangelo, ma rappresentano la chiave 
ermeneutica per farne una esperienza profonda.  
Riguardo al metodo didattico, il corso prevede lezioni frontali, integrate da discussioni e attività di 
lettura critico-interpretativa di testi del magistero. L’esame consiste in una verifica orale della 
conoscenza acquisita sulle tematiche presentate durante le lezioni. 

 
Bibliografia 
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De França Miranda M., Inculturazione della fede. Un approccio teologico, Queriniana, Brescia, 

2002 
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2001 
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Remotti F., Contro l’identità, Laterza, Roma - Bari, 2007 
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Prof. Enrico Riparelli 
 
 
ES7/075 - L’unità in Cristo: dalla prospettiva cristologica a quella ecclesiologica 
Per superare una visione puramente sociologica dell’unità si parte dal mistero dell’Incarnazione per 
evidenziare come l’unità ecclesiale sia strettamente legata all’unità cristologica, cioè, con Cristo. 



 

Questo dinamismo appare evidente seguendo le linee portanti di due filoni teologici e spirituali del 
Nuovo Testamento: quello giovanneo e quello paolino. 
Negli scritti giovannei è evidente il passaggio dall’accentuazione cristologica a quella 
ecclesiologica: il prologo del vangelo di Giovanni (Gv 1,1-18) ricapitola nel Verbo incarnato la 
storia della creazione e dell’umanità; l’ultima parte del vangelo (cc. 13-21) passa dall’accentuazione 
cristologica a quella ecclesiologica; l’apice della riflessione si trova in Gv 17; l’Apocalisse, dopo la 
presentazione di Cristo-agnello sfocia nelle nozze con la chiesa sposa. 
La tradizione paolina, specialmente sviluppando l’immagine del corpo, presenta l’unità con Cristo 
come radice della formazione e dell’unità dell’unico grande corpo che è la chiesa. 
L’itinerario giovanneo farà riferimento particolarmente a: Gv 1,1-18; 13-21; Ap 4-5; 12; 21-22; 
l’itinerario paolino si riferirà prevalentemente a: 1 Cor 10-14; Ef. 
Gli studenti saranno indirizzati alla ricerca attiva e all’approfondimento di tematiche specifiche. 
Il corso sarà concluso o con un colloquio finale o con una ricerca scritta su una tematica attinente al 
corso, da concordarsi  fra lo studente e il docente. 
 
Bibliografia  
Note del docente 
Marzotto, L’unità degli uomini nel Vangelo di Giovanni, Paideia, Brescia 1977 
Mayer A.C., Sprache der Einheit im Epheserbrief und in der Ökumene, Mohr Siebeck, Tübingen 

2002 
Ritt H., Das Gebet zum Vater. Zur Interpretation von Joh 17 (Forschung zur Bibel 36), Echter, 

Würzburg 1979 
Vischer L. - U. Luz - Ch. Link, Ökumene im Neuen Testament und heute, Vandenhoeck & 

Ruprecht, Göttingen 2009 
Prof. Tecle Vetrali 

 
 
ES9/076 - Per i molti cammini di Dio: visione panoramica della teologia delle religioni 
Requisiti: Le competenze richieste agli studenti sono quelle maturate nei corsi introduttivi sia di 
tipo filosofico sul tema del dialogo sia di tipo teologico nel campo della formazione ecumenica in 
generale. 
Scopo generale del corso: Il corso si propone di introdurre lo studente dentro la discussione attorno 
alla teologia delle religioni evidenziandone lo statuto e collocazione teologica (il metodo), la storia 
recente (i paradigmi), la sfida del pluralismo (teologia del pluralismo), tenendo conto del contesto 
attuale e delle prospettive future (nuovo tempo assiale). Il corso intende promuovere le capacità 
critiche dello studente per metterlo in grado di partecipare al dibattito in ordine ai “molti cammini di 
Dio”. 
Tipo di corso, metodologia di insegnamento e supporti didattici usati: La metodologia di 
insegnamento è quella della interazione tra insegnante e studenti, valorizzando le competenze oltre 
che i vissuti di quest’ultimi in merito al tema, mentre i supporti didattici previsti sono quelli offerti 
dalle tecnologie (siti internet, proiettore per slides con PC) 
Metodo di valutazione finale: La valutazione finale del corso consiste in un esame orale alla fine 
dello stesso 

  
Bibliografia  
Documenti  
Commissione Teologia Internazionale, Il cristianesimo e le religioni (1997)  
Concilio Vaticano II, Lumen gentium, Nostra aetate, Dignitatis humanae, Ad gentes 
Congregazione per la Dottrina della Fede, Alcuni aspetti della meditazione cristiana (1989) 
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dominus Jesus (2000)  
Consiglio Pontificio per il dialogo interreligioso e Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, 

Dialogo ed annuncio (1991) 



 

Giovanni Paolo II, Redemptoris missio (1990) 
Paolo VI, Ecclesiam suam (1964)  
Segretariato per i non cristiani, Dialogo e missione (1984)  
 
Testi di approfondimento 
Aime O. - Operti M., Religione e religioni. Guida allo studio del fenomeno religioso, S. Paolo, 

Cinisello Balsamo (Milano), 1999 
ASETT, I volti del Dio Liberatore, voll I-II, EMI, Bologna, 2004 e 2005 (NB: prevista per il 2010-

11 la pubblicazione in italiano dei volumi III, IV, V della collana con il titolo originario 
Per i molti cammini di Dio presso di tipi Pazzini) 

Concilium, Teologia del pluralismo religioso n. 1/2007, Queriniana, Brescia  
Crociata M. (a cura), Gesù Cristo e l’unicità della mediazione, Paoline, Milano, 2000 
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Crociata M (a cura), Teologia delle religioni: la questione del metodo. Città Nuova, Roma, 2006 
D’Costa G. (a cura), La teologia pluralista delle religioni: un mito? L’unicità cristiana riesaminata, 

Cittadella, Assisi, 1994 
Dal Ferro G., Multiculturalità: quale convivenza?, Rezzara, Vicenza, 2002 
Dupuis J., Il cristianesimo e le religioni. Dallo scontro all’incontro, Queriniana, Brescia, 2001 
Fabris A. - Gronchi M. (a cura), Il pluralismo religioso. Una prospettiva interdisciplinare, S. Paolo, 

Cinisello Balsamo (Milano), 1998 
Hick J. - Knitter P. (a cura), L’unicità cristiana: un mito? Per una teologia pluralista delle 

religioni, Cittadella, Assisi, 1994 
Knitter P., Nessun altro nome? Un esame critico degli atteggiamenti cristiani verso le religioni 

mondiali, Queriniana, Brescia, 1991 
Knitter P., Introduzione alle teologie delle religioni, Queriniana, Brescia, 2005 
Odasso G., Bibbia e religioni. Prospettive bibliche per la teologia delle religioni, Urbaniana, Roma, 

1998 
Rossano P., Dialogo e annuncio cristiano. Incontro con le grandi religioni, Paoline, Cinisello 

Balsamo (Milano), 1993 
Torres Queiruga A., Dialogo delle religioni e auto comprensione cristiana, EDB, Bologna, 2007 
Vigil J. M., Teologia del pluralismo religioso, Borla, Roma, 2008 
Waldenfesl H., Il fenomeno del Cristianesimo. Una religione mondiale nel mondo delle religioni?, 

Queriniana, Brescia, 1995 
Prof. Marco Zeno Dal Corso 

 
 
ES9/077 - Breve introduzione all’islam 
Il corso si propone di fornire allo studente le principali chiavi di comprensione dell’islam, 
presupponendo una conoscenza approfondita del cristianesimo e almeno embrionale dell’ebraismo. 
I principali contenuti del corso saranno: 1. Brevi cenni storici su origine, sviluppo e correnti 
principali dell’islam; 2. Struttura fondamentale dell’islam; 3. Presentazione del Corano e della 
Sunna; 4. Principi, fondamenti e implicazioni della sharî‘a e del fiqh; 5. Dibattito attuale nell’islam 
e sull’islam. 
 
Bibliografia 
Brown D. W., A New Introduction to Islam (2nd edition), Wiley–Blackwell, Malden, MA, 2009 
Campanini M., Il pensiero islamico contemporaneo, Il Mulino, Bologna, 2005 
Centro Federico Peirone, Islàm. Storia, dottrina, rapporti con il cristianesimo, Elledici, Leumann - 

Torino, 2004 
Caspar R., Traité de théologie musulmane: I. Histoire de la pensée religieuse musulmane; II. Le 

credo, Collection «Studi arabo–islamici del PISAI». nn. 1 e 13, PISAI, Roma 1996 e 1999. 
Traduzione inglese: I. A Historical Introduction to Islamic Theology: Muhammad and the 



 

Classical Period; II. Doctrines, Collection “Studi arabo–islamici del PISAI” nn. 11 e 17, 
PISAI, Roma 1998 e 2007 

Prof. Valentino Cottini 
 
EC4/078 - Etica ecumenica: un progetto, un compito 
Requisiti: Conoscenze generali in ambito teologico morale proprie degli studi istituzionali. 
Conoscenze generali in ambito ecumenico ricavabili dai corsi introduttivi. 
Scopo generale del corso: Il corso si propone di offrire uno sguardo generale sull'etica ecumenica, 
che consenta allo studente un primo orientamento tematico sulle questioni dell'etica teologica 
pensata in termini programmaticamente ecumenici. 
Il corso prevede l'utilizzo, come strumento privilegiato, di una serie aperta di dossier, ciascuno dei 
quali corrisponde ad uno specifico tema etico. Il dossier potrà contenere, oltre ad una breve 
presentazione del tema, riferimenti bibliografici e\o una proposta di sviluppo del tema stesso.  
Il docente presenterà brevemente l'insieme dei dossier elaborati e si soffermerà poi su una selezione 
di alcuni di essi, eventualmente concordata con gli studenti, il cui contenuto verrà esplorato con 
maggiore analiticità. 
In questo modo gli studenti dovrebbero maturare competenze di orientamento più generali sui 
contenuti dell'etica teologica e approfondire alcune prospettive tematiche centrali e\o più attuali 
della discussione ecumenica sui temi morali. 
Tipo di corso, metodologia di insegnamento e supporti didattici usati: Il corso si avvarrà di una 
metodologia prevalentemente frontale, dato che questo strumento pare più adatto ad un corso di 
sintesi, anche se verrà incoraggiata l'attiva partecipazione degli studenti al dialogo. Oltre ai dossier, 
che verranno forniti in formato elettronico, ci si avvarrà di slides per accompagnare le lezioni. 
Metodo di valutazione finale dello studente esaminando: Il corso sarà valutato preferibilmente 
tramite esame orale. In singoli casi motivati si potrà optare per la forma scritta. Gli studenti saranno 
tenuti a portare all'esame tre dei dossier analizzati durante il corso, più uno di quelli presentati ma 
non elaborati analiticamente, a loro scelta. 
 
Bibliografia  
Piva P., Il fatto previo. Scritti (a cura di P. Sgroi), Quaderni di Studi Ecumenici n. 20 (2009) 
Piva P., L'evento della salvezza fondamento dell'etica ecumenica, Messaggero, Padova, 1997 
Piva P., La struttura dell’etica teologica e gli attuali dissensi tra le chiese nella prospettiva di un 

ecumenismo della santità, in Quaderni di Studi Ecumenici n. 18 (2009), pp. 133-136 
Schockenhoff E., La sfida del pluralismo, in Keenan J. F., Etica teologica cattolica nella chiesa 

universale, EDB, Bologna 2009, p. 303ss. 
Schöpsdau W., Wie der Glaube zum Tun kommt, Wege ethiscer Argumentationen im evangelisch-

katholischen Dialog und in der Zusammenarbeti der Kirchen, Vandehoeck u. Ruprecht, 
Göttingen, 2004 

Sgroi P., Le scelte etiche e la prospettiva ecumenica, in Credere oggi 27 (4\2007) n. 160, 131-150 
Sgroi P. - Dal Corso M., L'ospitalità come principio ecumenico, Pazzini, Verrucchio (RN), 2008  
Sgroi P., Dall'ospitalità ecumenica all'ecumenismo come ospitalità, in Studi Ecumenici 26 (2008) 

163-202 
Sgroi P., Per un dialogo tra le etiche. La discussione morale nell'orizzonte ecumenico, in Studi 

Ecumenici 26 (2008) 499-513 
Best Th. F. - Robra M. (edd.), Ecclesiology and Ethics, WCC Publications, Geneva, 1997 
GML\JWG , Sesto rapporto (1990), EO 3, 783-784 
GML\JWG, The Ecumenical Dialogue on Moral Issues. Potential Sources of Common Witness or 

of Division, in ER 48 (1996) 143-152 [tr.it. in EO 7, nn. 1189-1238] 
Prof. Placido Sgroi 

 
 
 



 

ES10/079 - Il soggetto alla "prova": corpo, anima, eros e thanatos. Tra rimozione e riscoperta 
Agli studenti partecipanti al seminario viene soprattutto richiesta una sufficiente conoscenza della 
storia della filosofia, in particolare quella del Novecento. Sarà sicuramente avvantaggiato chi ha già 
frequentato il corso ‘Logos e dia-logos’, in quanto può utilmente usufruire di una serie di 
conoscenze tematiche al riguardo. 
Il seminario si propone di introdurre lo studente nella complessa problematica del ‘soggetto’ che, 
nello spaesamento attuale, può ritrovare se stesso all'interno di alcuni ‘luoghi’ antropologici decisivi 
in ordine al suo stesso costituirsi, come la corporeità, l'anima, l'amore, la morte, l'immortalità. Lo 
studente avrà così la possibilità di familiarizzarsi con alcuni snodi critici decisivi in ordine al 
costitituirsi della soggettività oggi, al fine di affinare la capacità critica di lettura circa l'umano e la 
sua destinazione. 
La metodologia seguita sarà di due tipi: una parte iniziale delle lezioni verrà svolta dal docente con 
lezioni frontali (illustrazione delle problematiche fondamentali), cui seguiranno le esposizioni orali 
da parte degli studenti sui testi assegnati. Gli studenti si impegneranno poi a mettere per iscritto, in 
un elaborato formale, le stesse relazioni orali. La valutazione da parte del docente verterà su 
entrambe le esposizioni. 
Per quanto attiene la bibliografia, vengono qui elencati alcuni testi di riferimento emblematici, cui 
poi seguiranno ulteriori indicazioni bibliografiche durante le prime lezioni. 
 
Bibliografia 
Ferrari P., La persona come dramma. La sfida di Mounier, Ibiskos Ed., Empoli, 2009 
Galimberti U., Gli equivoci dell'anima, Feltrinelli, Milano, 1987  
Galimberti U., Il corpo, Feltrinelli, Milano, 1987  
Landsberg P. - L., Il silenzio infedele, Vita e Pensiero, Milano, 1995 
Melchiorre V., Corpo e persona, Marietti, Genova, 1987  
Melchiorre V., Dialettica dell'eros, Vita e Pensiero, Milano, 1977  
Nygren A., Eros e agape, Il Mulino, Bologna, 1971  

Prof. Piermario Ferrari 
 
 
 
ES10/080 - I ministeri e il ministero di unità universale 
Scopo del seminario è di far conoscere agli studenti la vasta e varia problematica esistente relativa 
al problema del ministero di unità universale del papa. Il criterio della scelta dei documenti del 
dialogo ecumenico è quello di offrire la più vasta panoramica delle diverse posizioni al riguardo. 
Gli studenti, oltre la ricerca su un singolo documento, dovranno anche trovare la bibliografia 
relativa a commenti o reazioni che ne sono seguiti. 
 
Bibliografia 
Commissione Cattolica - Luterana negli Usa, Dichiarazione comune Primato pontificio e chiesa 

universale, 5 marzo 1974, in EO 2/2568-2610  
Commissione Congiunta Chiesa Cattolica-Consiglio Metodista Mondiale, Verso una dichiarazione 

sulla Chiesa. Rapporto di Nairobi (1986), in EO 3/1574-1657 
Commissione Congiunta Chiesa Cattolica - Consiglio Metodista Mondiale, Dire la verità nella 

carità: L’autorità d’insegnare tra cattolici e metodisti, Rapporto 2000, 16 novembre 
2000, in EO 7/2283-2444  

Commissione Fede e Costituzione del Cec, La natura e lo scopo della chiesa: Una tappa sulla 
strada di una dichiarazione comune, Ginevra, 30 novembre 1998, in EO 7/3017-3156 

Commissione Internazionale Anglicana-Cattolica Romana, Dichiarazione concordata sull’autorità 
nella Chiesa, II, Windsor, settembre 1981, in EO 1/103-135  

II Commissione Internazionale Anglicana - Cattolica Romana (ARCIC II), Dichiarazione comune Il 
dono dell’autorità. Autorità nella chiesa III, Palazzola, 3 dicembre 1998, in EO 7/1-154 



 

Commissione Mista Cattolici-Ortodossi, Il documento di Ravenna, in Il Regno-Documenti, 52 
(21/2007) 708-714 

Commissione Mista Di Studio Cattolica Romana - Riformata, La presenza di Cristo nella Chiesa e 
nel mondo (Roma, marzo 1977), in EO 1/2314-2425 

Gruppo di Lavoro Ufficiale del Dialogo fra la Chiesa di Svezia e la Diocesi Cattolica Romana di 
Stoccolma, Rapporto L’ufficio del vescovo, marzo 1988, in EO 4/1986-2432 

Gruppo di Lavoro Bilaterale della Conferenza Episcopale Tedesca e della Chiesa Evangelica 
Luterana in Germania, Communio sanctorum. La chiesa come comunione dei santi, 
2000, in EO 8/1803-2088 

Prof. Roberto Giraldo 
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Master universitario di primo livello 
 



 

Istituzione 
La Pontificia Università Antonianum di Roma, per iniziativa dell’Istituto di Studi Ecumenici San 
Bernardino di Venezia, attiva nell’anno accademico 2010-2011 la prima edizione del corso di 
Master universitario di primo livello Memoria ecumenica. Fonti e tradizioni del dialogo ecumenico 
e interreligioso. Il corso ha durata annuale per complessivi 60 crediti formativi universitari, pari a 
1500 ore. 
 
Finalità 
Il Master universitario in Memoria ecumenica. Fonti e tradizioni del dialogo ecumenico e 
interreligioso  si propone di offrire una preparazione di base in campo della conoscenza del passato 
e presente del dialogo ecumenico, a partire dall’acquisizione di una conoscenza specifica degli 
strumenti, delle fonti e degli studi della teologia e della storia del dialogo ecumenico. Uno spazio 
specifico verrà dedicato alla dimensione del dialogo interreligioso, con particolare attenzione al 
dialogo islamo-cristiano, con una sua valutazione critica in prospettiva storica.  
 
Destinatari 
Il Master è rivolto a: 
- coloro che sono in possesso del titolo di baccalaureato in Teologia; 
- coloro che sono in possesso del titolo di diploma in Scienze religiose; 
- docenti dell’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria inferiore e superiore; 
- docenti laureati in possesso di un titolo corrispondente a una laurea quadriennale secondo gli 
ordinamenti didattici precedenti all’entrata in vigore del D.M. 509/1999 o a una laurea specialistica 
in servizio nella scuola secondaria inferiore e superiore; 
- abilitati delle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario. 
Potranno essere ammessi al Master anche laureati in altre Facoltà, previa valutazione del curriculum 
studi. 
 
Ordinamento didattico 
Il Master si svolge in un anno accademico 2010/2011. Corrisponde a 60 crediti formativi 
universitari (ECTS), pari a 1500 ore, suddivise tra attività didattica in presenza (310 ore), lavoro 
individuale di rielaborazione e approfondimento (915 ore), stage (125 ore) e stesura dell’elaborato 
finale (150 ore). I crediti formativi universitari sono così assegnati: 
Insegnamenti proposti attraverso diverse tipologie di corsi 
 
1. Corsi Base 15 ECTS 
2. Corsi Specialistici 30 ECTS 
3. Attività di laboratorio e/o insegnamenti integrativi e/o attività formative 

segnalate o riconosciute dalla Direzione scientifica del Master 
4 ECTS 

4. Stage (elaborazione di un progetto) 5 ECTS 
5. Stesura dell’elaborato per la prova finale 6 ECTS 
  
Totale 60 ECTS 

 
 
Insegnamenti 
Il Master comprende tre tipologie di insegnamenti: A) corsi-base sul dialogo ecumenico  nelle 
tradizioni cristiane; B1) corsi specialistici a carattere interdisciplinare sul dialogo ecumenico e la 
teologia nelle tradizioni cristiane; B2) corsi specialistici sul dialogo ecumenico e interreligioso. 



 

 
A) Corsi-Base – Dialogo ecumenico nelle tradizioni cristiane 
 

Titolo Ore ECTS 
1. Teologia Ecumenica 20 3 
2. Storia ecumenica della Chiesa 20 3 
3. Storia dell’Oriente cristiano 20 3 
4. Storia della Riforma 20 3 
5. Principi di ermeneutica teologica 20 3 
 
 
B1) Corsi Specialistici – Dialogo ecumenico e teologia delle tradizioni cristiane 
 

Titolo Ore ECTS 
1. Il dialogo ecumenico e la teologia cattolica 20 3 
2. Il dialogo ecumenico e la teologia evangelica   20 3 
3. Il dialogo ecumenico e la teologia ortodossa 20 3 
4. Teologia biblica 20 3 
5. Patristica 20 3 
 
 
B2) Corsi Specialistici – Dialogo ecumenico e interreligioso  
 

Titolo Ore ECTS 
1. Principi del dialogo interreligioso  20 3 
2. Introduzione all’islam 20 3 
3. Etica ecumenica 20 3 
4. Spiritualità ecumenica 20 3 
5. Il Concilio Vaticano II 20 3 
 
 
Laboratori e insegnamenti integrativi 
Il Master prevede 40 ore di attività didattica destinate allo svolgimento di Laboratori (per 
l’approfondimento di temi correlati agli insegnamenti in prospettiva teologica, storica e 
interreligiosa, e la produzione individuale o di gruppi di elaborati) e/o alla frequenza di 
insegnamenti integrativi (presso Facoltà di Teologia o altre istituzioni universitarie) e/o  di attività 
formative segnalate o riconosciute dalla Direzione scientifica del Master (per esempio: convegni, 
seminari, giornate di studio, corsi residenziali,…). 
 

Laboratori Ore ECTS 
1. Prassi ecumeniche  18 2 
2. Dialogo interreligioso e interculturale 18 2 
 
 
Stage: elaborazione di un progetto 
L’attività di stage verrà svolta tramite l’elaborazione – e possibilmente attraverso l’attuazione 
parziale e complessiva – di un progetto, effettuata con la supervisione di esperti. Il progetto dovrà 
mirare alla realizzazione delle finalità del Master in istituzioni o enti operanti nel campo del dialogo 
ecumenico o interreligioso, nei quali i corsisti svolgono la propria attività professionale o con i quali 
potranno stabilire rapporti di collaborazione. 
 



 

Staff 
Il Direttore, i membri del Consiglio Direttivo e del Coordinamento saranno eletti, con una 
particolare attenzione nei confronti del corpo docente, già attivo, a vario livello, nell’Istituto di 
Studi Ecumenici S. Bernardino di Venezia, senza per questo precludere il coinvolgimento di altre 
professionalità, non solo accademiche, impegnate nell’ambito del dialogo ecumenico. 
 
Organizzazione del Master 
Il calendario del Master si articola in un’annualità. Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto di 
Studi Ecumenici S. Bernardino di Venezia con inizio nel mese di ottobre 2010 e termine nel giugno 
2011, con frequenza media nei giorni di mercoledì/giovedì/venerdì, per un totale indicativo di 130 
mattine/pomeriggi nel corso dell’anno. 
Il conseguimento del titolo richiede il rispetto degli obblighi di frequenza (2/3 delle ore previste per 
ciascun corso e 2/3 delle attività didattiche proposte nei laboratori), l’elaborazione del progetto 
previsto per lo stage, il superamento della verifica intermedia e della prova finale. 
 
Valutazione 
Il Master prevede sia una prova intermedia sia una prova finale. La prova intermedia consiste nella 
discussione di una relazione relativa agli insegnamenti seguiti e all’attività di laboratorio svolta. La 
prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto, dedicato alla trattazione di un tema 
interdisciplinare, con proposte relative alla progettazione di attività riferite agli ambiti professionali 
di impegno e/o di interesse del corsista. 
 
Titolo Finale 
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le relative prove di esame 
sarà rilasciato il titolo di Master universitario di primo livello in Memoria ecumenica. Fonti e 
tradizioni del dialogo ecumenico e interreligioso. 
Il titolo di Master universitario di primo livello è riconosciuto dalle pubbliche amministrazioni 
(Regioni, enti locali, scuola…) che ne determinano autonomamente il valore. 
 
Modalità di ammissione e iscrizione 
Il numero degli ammessi è fissato a un massimo di 40. La Direzione del Master si riserva di valutare 
se attivare il corso in caso pervengano domande in numero inferiore a 25. 
Laddove il numero delle domande di ammissione superasse il tetto massimo previsto, un’apposita 
commissione attuerà una selezione dei corsisti. Per effettuare tale selezione, a integrazione della 
documentazione presentata con la domanda, potrà essere richiesto ai singoli candidati di sostenere 
un colloquio di tipo motivazionale. 
L’analisi del curriculum del corsista permetterà il riconoscimento di eventuali crediti formativi fino 
a un massimo di 20 ECTS. I crediti riconosciuti saranno comunicati all’inizio delle attività. 
È prevista la possibilità di iscrizione a singole attività didattiche 
 
Le domande di iscrizione vanno indirizzate entro e non oltre il 10 settembre 2010 presso 
Segreteria Master 
c/o Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino  
Castello 2786 – 30122 Venezia 
 
Per informazioni:  
Segreteria Master  
Orario: lunedì e martedi 09.00-12.00 e 15.00-18.00 
Tel. 3468796402 - 0415235341 
E-mail: master@isevenezia.it - segreteria@isevenezia.it 
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Master universitario di primo livello 

  
 



 

 

Istituzione 
La Pontificia Università Antonianum di Roma, per iniziativa dell’Istituto di Studi Ecumenici San 
Bernardino di Venezia, attiva nell’anno accademico 2010-2011 la I edizione del corso di Master 
universitario di primo livello Dialogo interreligioso. Fondamenti teologico-antropologici e storico-
giuridici del dialogo interreligioso. Il corso ha durata annuale per complessivi 60 crediti formativi 
universitari, pari a 1500 ore. 
 
Finalità 
Il Master universitario in Dialogo interreligioso. Fondamenti teologico-antropologici e storico-
giuridici del dialogo interreligioso  si propone di offrire una preparazione di base nel campo del 
dialogo interreligioso, a partire dall’acquisizione di una conoscenza specifica degli strumenti, delle 
fonti e degli studi sulle religioni nel loro sviluppo storico, nella riflessione teologica e nelle 
dinamiche del dialogo interreligioso e interculturale. Particolare attenzione sarà dedicata allo stato 
del dialogo interreligioso, alla luce della situazione religiosa e geopolitica dell’Europa e del 
Mediterraneo nella prospettiva di favorire la comprensione del ruolo delle religioni nella 
costruzione dell’unità europea e nella creazione di una cultura dell’accoglienza nell’area 
mediterranea. 

 
Destinatari 
Il Master è rivolto a: 
- coloro che sono in possesso del titolo di baccalaureato in Teologia; 
- coloro che sono in possesso del titolo di diploma in Scienze religiose; 
- docenti dell’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria inferiore e superiore; 
- docenti laureati in possesso di un titolo corrispondente a una laurea quadriennale secondo gli 
ordinamenti didattici precedenti all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, o di una laurea triennale; 
- abilitati delle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario. 
 
Ordinamento Didattico 
Il Master si svolge nell’anno accademico 2010/2011. Corrisponde a 60 crediti formativi universitari 
(ECTS), pari a 1500 ore, suddivise tra attività didattica in presenza (310 ore), lavoro individuale di 
rielaborazione e approfondimento (915 ore), stage (125 ore) e stesura dell’elaborato finale (150 
ore). I crediti formativi universitari sono così assegnati: 
Insegnamenti proposti attraverso diverse tipologie di corsi 
 
1. Corsi Base 15 ECTS 
2. Corsi Specialistici 30 ECTS 
3. Attività di laboratorio e/o insegnamenti integrativi e/o attività formative 

segnalate o riconosciute dalla Direzione scientifica del Master 
4 ECTS 

4. Stage (elaborazione di un progetto) 5 ECTS 
5. Stesura dell’elaborato per la prova finale 6 ECTS 
  
Totale 60 ECTS 

 
 
Insegnamenti 
Il Master comprende tre tipologie di insegnamenti: A) corsi-base sui Fondamenti del dialogo 
interreligioso e le religioni; B1) corsi specialistici a carattere interdisciplinare sul dialogo 
interreligioso Memorie e prospettive del dialogo interreligioso; B2) corsi specialistici su 
Cristianesimo e dialogo interreligioso. 
 



 

A) Corsi-Base – Fondamenti del dialogo interreligioso e le religioni 
 

Titolo Ore ECTS 
1. Principi di dialogo interreligioso 

prof. ENZO PACE (Università di Padova) 
20 3 

2. Il cristianesimo 
prof. ANDREA PACINI (Facoltà Teologica di Torino) 

20 3 

3. L’ebraismo 
prof. PIERO STEFANI (Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino) 

20 3 

4. L’islam 
prof.ssa NIBRAS BREIGHECHE (Associazione Donne Mussulmane 

d’Italia) 

20 3 

5. Religioni orientali 
prof. MASSIMO RAVERI (Università Ca’ Foscari) 
prof. ANTONIO RIGOPOULOS (Università Ca’ Foscari) 

20 3 

 
 
B1) Corsi Specialistici – Memorie e prospettive del dialogo interreligioso 
 

Titolo Ore ECTS 
1. Giustizia e creato 

prof. SIMONE MORANDINI (Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino) 
20 3 

2. Libertà religiosa 
prof. EMANUELE ROSSI (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) 

20 3 

3. L’Europa e le religioni 
prof. GUIDO BELLATTI CECCOLI (Università di Strasburgo) 

20 3 

4. Le religioni del Mediterraneo 
prof. ANGELO SCARABEL  (Università Ca’ Foscari) 

20 3 

5. L’Italia delle religioni 
prof. BRUNETTO SALVARANI (Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna) 

20 3 

 
 
B2) Corsi Specialistici – Cristianesimo e dialogo interreligioso 
 

Titolo Ore ECTS 
1. I libri sacri 

prof. VALETINO COTTINI  (Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino) 
20 3 

2. Teologia del pluralismo religioso 
prof. MARCO DAL CORSO (Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino) 

20 3 

3. Tradizioni francescane 20 3 
4. Cristianesimi e culture nella storia 

prof.essa SIMONETTA POLMONARI (Istituto di Studi Ecumenici San 
Bernardino) 

20 3 

5. Il Concilio Vaticano II 
prof. RICCARDO BURIGANA (Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino)

20 3 

 
 
Laboratori e insegnamenti integrativi 
Il Master prevede 30 ore di attività didattica destinate allo svolgimento di Laboratori (per 
l’approfondimento di temi correlati agli insegnamenti in prospettiva teologica, storica e 
interreligiosa, e la produzione individuale o di gruppi di elaborati) e/o alla frequenza di 



 

insegnamenti integrativi (presso Facoltà di Teologia o altre istituzioni universitarie) e/o di attività 
formative segnalate o riconosciute dalla Direzione scientifica del Master (per esempio: convegni, 
seminari, giornate di studio, corsi residenziali…). 
 

Laboratori Ore ECTS 
1. Pedagogia del dialogo interreligioso 15 2 
2. Prassi di dialogo interreligioso e interculturale 15 2 
 
 
Stage: elaborazione di un progetto 
L’attività di stage verrà svolta tramite l’elaborazione – e possibilmente attraverso l’attuazione 
parziale e complessiva – di un progetto, effettuata con la supervisione di esperti. Il progetto dovrà 
mirare alla realizzazione delle finalità del Master in istituzioni o enti operanti nel campo del dialogo 
ecumenico o interreligioso, nei quali i corsisti svolgono la propria attività professionale o con i quali 
potranno stabilire rapporti di collaborazione. 
 
Staff 
Il Direttore, i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico saranno nominati 
dall’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, con una particolare attenzione nei 
confronti del corpo docente, già attivo, a vario livello, nell’Istituto di Studi Ecumenici San 
Bernardino di Venezia, senza per questo precludere il coinvolgimento di altre professionalità, non 
solo accademiche, impegnate nell’ambito del dialogo ecumenico. 
 
Organizzazione del Master 
Il calendario del Master si articola in un’annualità. Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto di 
Studi Ecumenici San  Bernardino di Venezia con inizio nel mese di ottobre 2010 e termine nel 
giugno 2011, con frequenza di un giorno alla settimana (sabato: 9.30-17.30), integrata con la 
partecipazione a giornate di studio e a una settimana intensiva. Per favorire la partecipazione è 
prevista anche l’attivazione di programma di e-learning. 
Il conseguimento del titolo richiede il rispetto degli obblighi di frequenza (2/3 delle ore previste per 
ciascun corso e 2/3 delle attività didattiche proposte nei laboratori), l’elaborazione del progetto 
previsto per lo stage, il superamento della verifica intermedia e della prova finale. 
 
Valutazione 
Il Master prevede sia una prova intermedia sia una prova finale. La prova intermedia consiste nella 
discussione di una relazione relativa agli insegnamenti seguiti e all’attività di laboratorio svolta. La 
prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto, dedicato alla trattazione di un tema 
interdisciplinare, con proposte relative alla progettazione di attività riferite agli ambiti professionali 
di impegno e/o di interesse del corsista. 
 
Titolo Finale 
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le relative prove di esame 
sarà rilasciato il titolo di Master universitario di primo livello in  Dialogo interreligioso. 
Fondamenti teologico-antropologici e storico-giuridici del dialogo interreligioso. 
Il titolo di Master universitario di primo livello è riconosciuto dalle pubbliche amministrazioni 
(Regioni, enti locali, scuola…) che ne determinano autonomamente il valore. 
 
Modalità di ammissione e iscrizione 
Il numero degli ammessi è fissato a un massimo di 40. La Direzione del Master si riserva di valutare 
se attivare il corso in caso pervengano domande in numero inferiore a 25. 
Laddove il numero delle domande di ammissione superasse il tetto massimo previsto, un’apposita 
commissione attuerà una selezione dei corsisti. Per effettuare tale selezione, a integrazione della 



 

documentazione presentata con la domanda, potrà essere richiesto ai singoli candidati di sostenere 
un colloquio di tipo motivazionale. 
L’analisi del curriculum del corsista permetterà il riconoscimento di eventuali crediti formativi fino 
a un massimo di 20 ECTS. I crediti riconosciuti saranno comunicati all’inizio delle attività. 
È prevista la possibilità di iscrizione a singole attività didattiche. 

 
 

Le domande di iscrizione vanno indirizzate entro e non oltre il 10 settembre 2010 presso 
Segreteria Master 
c/o Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino  
Castello 2786 – 30122 Venezia 
 
Per informazioni:  
Segreteria Master  
Orario: lunedì e martedi 09.00-12.00 e 15.00-18.00 
Tel. 3468796402 - 0415235341 
E-mail: master@isevenezia.it - segreteria@isevenezia.it 
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SCADENZE 2010/2011 

 
6 settembre 2010 

Apertura segreteria  
Inizio iscrizioni A.A. 2010/11 
Inizio iscrizioni esami sessione autunnale 

24 settembre 2010 
Termine iscrizione esami sessione autunnale 

27 settembre 2010 
Inizio esami sessione autunnale 

1 ottobre 2010 
Termine esami sessione autunnale 

6 ottobre 2010 
Inizio lezioni primo semestre  

22 ottobre 2010 
Consiglio di Istituto: ore 10.00-12.30 

28 ottobre 2010 
Giornata di studio su Melantone: ore15.00-18.30 

25 novembre 2010 
Inaugurazione A. A.:ore 16.00-17.30 

9 dicembre 2010 
Inizio iscrizioni esami sessione invernale 

17 dicembre 2010 
Consiglio d'Istituto: ore 10.00-12.30 
Termine iscrizione esami sessione invernale 

13 gennaio 2011 
Giornata di studio sull’Etica: ore15.00-18.30 

14 gennaio 2011 
Termine lezioni primo semestre 

20 gennaio 2011 
Inizio esami sessione invernale 

28 gennaio 2011 
Termine esami sessione invernale 

2 febbraio 2011 
Inizio lezioni secondo semestre 

31 marzo 2011 
Convegno annuale: ore 10.00-17.00 

29-30 aprile 2011 
Seminario di ecclesiologia per docenti di ecumenismo 

11 maggio 2011 
Inizio iscrizioni esami sessione estiva 

20 maggio 2011 
Termine iscrizione esami sessione estiva 

27 maggio 2011 
Consiglio di Istituto: ore 10.00-12.30 
Termine lezioni secondo semestre 

1 giugno 2011 
Inizio esami sessione estiva 

25 giugno 2011 
Termine esami sessione estiva 
Chiusura segreteria 



 

 

CALENDARIO 2010/2011 
 

Settembre 2010 
 

1 Me  

2 G  

3 V  

4  S  

5  D  

6  L Apertura Segreteria 

7  M Inizio iscrizioni A.A. 2010/11 

8  Me  Inizio iscrizioni esami sessione autunnale 

9  G  

10  V  

11  S  

12  D  

13  L  

14  Ma  

15  Me  

16  G  

17  V  

18  S  

19  D  

20  L  

21  Ma  

22  Me  

23  G  

24  V Termine iscrizioni esami autunnali 

25  S  

26 D  

27  L Inizio esami sessione autunnale 

28  Ma  

29  Me  

30  G  



 

Ottobre 2010 
 

1  V                                                                                  Termine esami sessione autunnale 

2  S  

3  D  

4  L  

5  Ma  

6 Me Lezione: Seminari - Cottini 

7  G Lezione: Cottini - Vetrali - Vetrali - Burigana (St.) 

8  V Lezione: Giraldo - Burigana (Met.) 

9  S  

10  D  

11  L  

12  Ma  

13  Me Lezione: Seminari - Cottini 

14  G Lezione: Cottini - Burigana (St.) – Giraldo - Burigana (St.) 

15  V Lezione: Giraldo - Burigana (Met.) 

16  S  

17  D  

18  L  

19  Ma  

20  Me Lezione: Seminari - Cottini 

21  G Lezione: Cottini - Vetrali - Vetrali - Burigana (St.) 

22  V Lezione: Burigana (Met.)                                         Consiglio d’Istituto (10.00-12.30) 

23  S  

24  D  

25  L  

26  Ma  

27  Me Lezione: Seminari - Cottini 

28  G Lezione: Cottini - Vetrali                          Giornata di tudio: Melantone (15.00-18.30)

29  V Lezione: Vetrali - Burigana (Met.) 

30 S  

31  D  
 

Mercoledì: 16.00-17.35 • 17.45-19.20; Giovedì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25 • 15.00-16.35 • 16.50-18.25; 
Venerdì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25



 

Novembre 2010 
 

1  L 

2  Ma 

3  Me Lezione: Seminari - Sgroi 

4  G Lezione: Sgroi - Vetrali - Vetrali - Valentini 

5  V Lezione: Valentini - Burigana (Met.) 

6  S  

7  D  

8  L  

9  Ma  

10  Me  Lezione: Seminari - Sgroi 

11  G Lezione: Sgroi - Burigana (St.) - Giraldo - Valentini 

12  V Lezione: Valentini - Burigana (Met.) 

13  S  

14  D  

15  L  

16  Ma  

17  Me Lezione: Seminari - Sgroi 

18  G Lezione: Sgroi - Burigana (St.) - Giraldo - Valentini 

19  V Lezione: Valentini - Giraldo 

20  S  

21  D  

22  L  

23  Ma  

24  Me Lezione: Seminari - Sgroi 

25  G Lezione: Sgroi - Burigana (St.)                             Inaugurazione A.A. (16.00-17.30) 

26  V Lezione: Giraldo - Burigana (Met.) 

27  S  

28  D  

29  L  

30  Ma  
 

Mercoledì: 16.00-17.35 • 17.45-19.20; Giovedì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25 • 15.00-16.35 • 16.50-18.25;  
Venerdì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25



 

Dicembre 2010 
 

1  Me Lezione: Seminari - Sgroi 

2  G Lezione: Sgroi - Burigana (St.) - Giraldo - Valentini 

3  V Lezione: Valentini - Burigana (St.) 

4  S  

5  D  

6  L                                                                         Inizio iscrizione esami sessione invernale 

7  Ma  

8  Me Immacolata

9  G Lezione: a partire dalle 10.50 Burigana (St.) - Giraldo - Valentini 

10  V Lezione: Valentini - Giraldo 

11  S  

12  D  

13  L  

14  Ma  

15  Me Lezione: Seminari - Sgroi 

16  G Lezione: Sgroi - Burigana (St.) - Giraldo - Valentini 

17  V Lezione: Valentini                                                    Consiglio d’Istituto (10.00-12.30) 

18  S                                                                    Termine iscrizione esami sessione invernale 

19  D  

20  L  

21  Ma  

22  Me  

23  G  

24  V 

25  S Natale

26  D 

27  L  

28  Ma  

29  Me  

30  G  

31  V  
 

Mercoledì: 16.00-17.35 • 17.45-19.20; Giovedì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25 • 15.00-16.35 • 16.50-18.25; 
Venerdì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25



 

Gennaio 2011 
 

1  S 

2  D  

3  L  

4  Ma  

5  Me 

6  G Epifania

7  V  

8  S  

9  D  

10  L  

11  Ma  

12  Me Lezione: Seminari - Seminari 

13  G Lezione: Burigana (St.)- Sgroi                   Giornata di studio sull’Etica (15.00-18.30)

14  V Lezione: Giraldo - Burigana (St.) 

15  S  

16  D   

17  L Convegno sulla Pace a Roma

18  Ma Convegno sulla Pace a Roma

19  Me  

20  G                                                                                         Inizio esami sessione invernale 

21  V  

22  S  

23  D  

24  L  

25  Ma  

26  Me  

27  G  

28  V  

29  S  

30  D  

31  L  
 

Mercoledì: 16.00-17.35 • 17.45-19.20; Giovedì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25 • 15.00-16.35 • 16.50-18.25; 
Venerdì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25



 

Febbraio 2011 
 

1  Ma                                                                                    Termine esami sessione invernale 

2  Me Lezione: Morandini - Cavalli 

3  G Lezione: Corsato - Riparelli - Raniero - Shurgaia 

4  V Lezione: Shurgaia - Dal Corso 

5  S  

6  D  

7  L  

8  Ma  

9  Me Lezione: Morandini - Cavalli 

10  G Lezione: Corsato - Riparelli - Raniero - Shurgaia 

11  V Lezione: Shurgaia - Dal Corso 

12  S  

13  D  

14  L  

15  Ma  

16  Me Lezione: Morandini - Cavalli 

17  G Lezione: Corsato - Shurgaia - Raniero - Shurgaia 

18  V Lezione: Shurgaia - Dal Corso 

19  S  

20  D  

21  L  

22 Ma  

23  Me Lezione: Morandini - Cavalli 

24  G Lezione: Corsato - Riparelli - Raniero - Shurgaia 

25  V Lezione: Shurgaia - Dal Corso 

26  S  

27  D  

28 L  
 

Mercoledì: 16.00-17.35 • 17.45-19.20; Giovedì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25 • 15.00-16.35 • 16.50-18.25; 
Venerdì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25



 

Marzo 2011 
 

1  Ma  

2  Me Lezione: Cavalli - Cassese 

3  G Lezione: Cassese - Shurgaia - Raniero - Shurgaia 

4  V Lezione: Shurgaia - Dal Corso 

5  S  

6  D  

7  L  

8  Ma  

9  Me Lezione: Cavalli                                                              Liturgia delle Ceneri (18.30) 

10  G Lezione: Corsato - Riparelli - Raniero - Cassese 

11  V Lezione: Cassese - Dal Corso 

12  S  

13  D  

14  L  

15  Ma  

16  Me Lezione: Morandini - Cavalli 

17  G Lezione: Corsato - Riparelli - Raniero - Cassese 

18  V Lezione: Cassese - Dal Corso 

19  S  

20  D  

21  L  

22  Ma  

23  Me Lezione: Morandini - Cavalli 

24  G Lezione: Corsato - Riparelli - Riparelli - Cassese 

25  V Lezione: Cassese - Dal Corso 

26  S  

27  D  

28  L 

29  Ma 

30  Me Lezione: Morandini - Cavalli 

31  G                                                                                    Convegno annuale (10.00-17.00) 
 

Mercoledì: 16.00-17.35 • 17.45-19.20; Giovedì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25 • 15.00-16.35 • 16.50-18.25; 
Venerdì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25



 

Aprile 2011 
 

1  V Lezione: Cassese - Cassese 

2  S  

3  D  

4  L  

5  Ma  

6  Me Lezione: Morandini - Cavalli 

7  G Lezione: Corsato - Riparelli - Raniero - Cassese 

8  V Lezione: Cassese - Dal Corso 

9  S 

10  D 

11  L  

12  Ma  

13  Me Lezione: Morandini - Cavalli 

14  G Lezione: Corsato - Riparelli - Raniero - Cassese 

15  V Lezione: Cassese - Dal Corso 

16  S  

17  D 

18  L 

19  Ma  

20  Me  

21  G 

22  V  

23  S  

24  D Pasqua

25  L 

26  Ma  

27  Me  

28  G  

29  V Seminario di ecclesiologia per docenti

30  S Seminario di ecclesiologia per docenti
 

Mercoledì: 16.00-17.35 • 17.45-19.20; Giovedì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25 • 15.00-16.35 • 16.50-18.25; 
Venerdì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25



 

Maggio 2011 
 

1  D 

2  L  

3  Ma  

4  Me Lezione: Morandini - Cavalli 

5  G Lezione: Corsato - Riparelli - Riparelli - Ferrario 

6  V Lezione: Ferrario - Dal Corso 

7  S  

8  D  

9  L  

10  Ma                                                                              Inizio iscrizioni esami sessione estiva 

11  Me Lezione: Morandini - Cavalli 

12  G Lezione: Corsato - Riparelli - Raniero - Ferrario 

13  V Lezione: Ferrario - Dal Corso 

14  S  

15  D  

16  L  

17  Ma  

18  Me Lezione: Morandini - Ferrario 

19  G Lezione: Corsato - Ferrario - Raniero - Ferrario 

20  V Lezione: Ferrario - Dal Corso 

21  S                                                                         Termine iscrizioni esami sessione estiva 

22  D  

23  L  

24  Ma  

25  Me Lezione: Morandini - Ferrario 

26  G Lezione: Corsato - Ferrario - Raniero - Ferrario 

27  V Lezione:  Ferrario                                                    Consiglio d’Istituto (10.00-12.30) 

28  S  

29  D  

30  L  

31  Ma  
 

Mercoledì: 16.00-17.35 • 17.45-19.20; Giovedì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25 • 15.00-16.35 • 16.50-18.25; 
Venerdì: 09.00-10.35 • 10.50-12.25



 

Giugno 2011 
 

1  Me Inizio esami sessione estiva 

2  G  

3  V  

4  S  

5  D  

6  L  

7  Ma  

8  Me  

9  G  

10  V  

11  S  

12  D  

13  L  

14  Ma  

15  Me  

16  G  

17  V  

18  S  

19  D  

20  L  

21  Ma  

22  Me  

23  G  

24  V Termine esami sessione estiva 

25  S Chiusura segreteria 

26  D  

27  L  

28  Ma  

29  Me  

30  G  
 

 

 



 

 
 

ORARIO UFFICI 
 

Orario della Segreteria 

lunedì 9.00-12.00 15.00-18.00 
martedì 9.00-12.00 15.00-18.00 

mercoledì 9.00-12.00 15.00-19.00 
giovedì 9.00-12.00 15.00-19.00 
venerdì 9.00-12.00 15.00-18.00 

 
 

Orario della Biblioteca 

lunedì 9.00-12.30 13.30-17.30 
martedì 9.00-12.30 13.30-17.30 

mercoledì 9.00-12.30 13.30-17.30 
giovedì 9.00-12.30 13.30-17.30 
venerdì 9.00-12.30 13.30-17.30 

 
 
 

 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

 Mattina Mattina Pomeriggio Pomeriggio 
lunedì     

martedì     
mercoledì   16.00-17.35 17.45-19.20 
giovedì 9.00-10.35 10.50-12.25 15.00-16.35 16.50-18.25 
venerdì 9.00-10.35 10.50-12.25   
sabato     

 
 
 
 
 
 

Preside: riceve nei giorni di lezione e su appuntamento 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ricordiamo e ringraziamo 
coloro che nel corso dell’anno accademico 

hanno offerto delle borse di studio 
 
 
 
 
 

Provincia Veneta di S. Antonio dell’Ordine dei Frati Minori 
 
Koch Foundation (USA) 
 
Associazione Cavalieri di S. Marco 
 
Associazione socio-culturale per l’Istituto di Studi Ecumenici  
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