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PRESENTAZIONE

Il 24 maggio 1973 l’allora Pontificio Ateneo Salesiano veniva elevato al
livello di Università. Nell’Anno Accademico 1998-99 abbiamo voluto cele-
brare i venticinque anni ormai trascorsi di una vita accademica segnata da
tale dignità. In questo Anno Accademico 1999-2000, d’altra parte, si ricor-
da il sessantesimo della sua origine (1940). Era questa un’occasione del tut-
to speciale per avviare una tradizione a lungo desiderata e spesso rimanda-
ta: la pubblicazione regolare dell’Annuario dell’Università.

Naturalmente la predisposizione del primo Annuario ha comportato un
lavoro particolarmente impegnativo di impostazione, documentazione e re-
dazione. Le varie componenti della comunità universitaria sono state coin-
volte in modo da offrire un quadro di insieme il più possibile completo, affi-
dabile e significativo della vita accademica dell’anno. Il mio cordiale rin-
graziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione.

Roma, 25 marzo 2000

Festa dell’Annunciazione del Signore.

MICHELE PELLEREY

Rettore
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Notizie storiche dell’Università
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NOTIZIE STORICHE DELL’UNIVERSITÀ

1. Le origini

Un primo abbozzo di costituzione di un centro accademico che contribuisca
alla crescita culturale e alla formazione di giovani provenienti da ogni parte del
mondo, collaborando all’impegno della Chiesa di preparare nuovi apostoli che
annuncino e testimonino nella società e nel mondo del lavoro il messaggio della
Buona Novella cristiana va trovato già all’inizio del secolo. Per offrire un’ade-
guata preparazione teologica ai giovani salesiani il Beato Michele Rua – primo
successore di San Giovanni Bosco – aveva dato avvio ad alcuni Studentati Teo-
logici Salesiani. Quello internazionale di Foglizzo, in diocesi di Ivrea, nel
1913-14 aveva ottenuto dalla Santa Sede l’autorizzazione a conferire i gradi ac-
cademici del Baccalaureato e della Licenza in Sacra Teologia. Ma lo scoppio
della prima guerra mondiale disperse gli studenti e costrinse alla soppressione
della struttura, con la conseguente decadenza della concessione vaticana.

Al ritorno della pace, il Beato Filippo Rinaldi – terzo successore del Fonda-
tore – decise di trasferire lo Studentato a Torino. In quegli anni l’incremento
dell’Opera salesiana, e la conseguente necessità di avere insegnanti in grado di
impartire nelle numerose case di studio l’insegnamento delle discipline eccle-
siastiche, spingeva i Superiori a inviare numerosi giovani confratelli nelle Uni-
versità Ecclesiastiche romane. Nell’anno della canonizzazione di Don Bosco
(1934), gli studenti presenti nella capitale italiana erano circa 150.

2. Il Pontificio Ateneo Salesiano

Tale situazione, unita al desiderio di contemperare una solida preparazione
accademica con la specifica formazione salesiana, suscitò nel quarto successore,
Don Pietro Ricaldone, l’idea di realizzare una Facoltà di Teologia gestita dalla
Congregazione Salesiana. Nell’udienza del 2 maggio 1936 poté esporre tale
progetto a Papa Pio XI, il quale lo incoraggiò, indirizzandolo alla Sacra Con-
gregazione per i Seminari e le Università degli studi, il cui segretario era mon-
signor Ernesto Ruffini (divenuto in seguito cardinale), che suggerì di non limi-
tarsi alla Facoltà teologica, ma di istituire anche Diritto canonico e Filosofia.

L’esperimento di una species Facultatis in tali tre aree fu avviato in due Stu-
dentati torinesi ed ebbe successo immediato, tanto che già il 3 maggio 1940 la
Sacra Congregazione emanò il decreto con il quale si erigeva a Torino 1’Ateneo
Pontificio Salesiano. II 12 giugno successivo vennero approvati gli Statuti, re-
datti a norma della Costituzione apostolica «Deus scientiarum Dominus». Sotto
la guida di Don Ricaldone, che fu il primo Gran Cancelliere, la struttura andò
avanti, pur tra le difficoltà causate dalla seconda guerra mondiale. Si riuscì per-
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sino a dare inizio, presso la Facoltà di Filosofia, a un Istituto e Seminario di Pe-
dagogia, strutturato come una species Facultatis.

Terminata la guerra, l’istituzione accademica tornò nel pieno vigore con l’ar-
rivo di studenti da tutto il mondo. Anche il progetto pedagogico si irrobustì e, il
2 luglio 1956, un Decreto della S. Congregazione diede approvazione all’Istitu-
to superiore di Pedagogia, annesso alla Facoltà di Filosofia, con l’autorizzazio-
ne a conferire i gradi accademici in Filosofia-Pedagogia anche ad alunni non
Salesiani. Dopo una prima approvazione ad quadriennium nel 1961, gli Statuti
ebbero la conferma definitiva nel 1965. Nel settembre di quell’anno, l’Ateneo si
trasferì da Torino a Roma, nel quartiere Nuovo Salario, allo scopo di unificare
la sede di tutte le Facoltà per una migliore collaborazione reciproca. Un anno
più tardi, il 29 ottobre 1966, Papa Paolo VI presiedette all’inaugurazione uffi-
ciale del nuovo Pontificio Ateneo Salesiano, pronunciando un discorso pro-
grammatico.

Durante il primo anno accademico romano era intanto stato costituito anche
il Pontificium Institutum Altioris Latinitatis, con il Motu Proprio di Paolo VI
«Studia latinitatis». Ci si trovava nel tempo del ConcilioVaticano II, un evento
ecclesiale che non ha cessato di influire sul successivo sviluppo della vita e del-
l’attività accademica, seguita sempre con cordiale attenzione da tutta la Congre-
gazione Salesiana. In particolare, il XX e il XXI Capitolo generale – rispettiva-
mente, nel 1971 e nel 1977-78 hanno ampiamente e profondamente considerato
la presenza dell’organismo universitario all’interno della Società di San France-
sco di Sales, sottolineando la relazione di privilegio che lega la struttura acca-
demica alla missione salesiana, soprattutto nelle sue componenti di apostolato
giovanile e di catechesi e nell’attenzione verso i ceti più bisognosi.

3. L’Università Pontificia Salesiana

Il 24 maggio 1973, con il Motu Proprio «Magisterium vitae», l’Ateneo fu
elevato al rango di Università Pontificia, organizzata – secondo gli Statuti ap-
provati ad tempus experimenti gratia il 4 settembre 1973 – attorno a cinque Fa-
coltà: Teologia, Scienze dell’Educazione, Filosofia, Diritto canonico e Lettere
cristiane e classiche. La frequenza veniva aperta a tutti coloro che avessero con-
seguito nel Paese d’origine un titolo riconosciuto adeguato per l’accesso agli
studi universitari. La Costituzione apostolica «Sapientia christiana» di Papa
Giovanni Paolo II e le «Ordinationes» della Congregazione per l’Educazione
cattolica spinsero a un nuovo e sistematico lavoro di revisione degli Statuti del-
l’Università, cui diede impulso e contributo determinante il Gran Cancelliere
Don Egidio Viganò, che nella Lettera del 24 settembre 1979 precisò al Rettore
gli intendimenti della Congregazione Salesiana nel promuovere e nel patrocina-
re la vita dell’Università.

A partire da tali precisazioni, tutto l’organismo accademico contribuì alla re-
dazione dei nuovi Statuti (approvati ad triennium et ad experimentum dalla
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Congregazione per l’Educazione cattolica il 30 dicembre 1981 e promulgati dal
Gran Cancelliere 1’8 dicembre 1982), tesi ad assicurare lo sviluppo dell’Univer-
sità e la sua corrispondenza agli scopi scientifici e apostolici che le erano stati
assegnati. Durante il periodo della loro applicazione, gli Statuti vennero riveduti
sulla base dell’esperienza e degli sviluppi dell’Università. Il 15 ottobre 1985, il
Gran Cancelliere li inoltrò alla Congregazione, la quale diede approvazione de-
finitiva il 21 novembre 1986. L’8 dicembre successivo, il Gran Cancelliere li
promulgò, stabilendo l’entrata in vigore per il 1° gennaio 1987. L’8 settembre
1994, la Congregazione per l’Educazione cattolica ha approvato gli attuali Sta-
tuti, promulgati poi nello stesso giorno dal Gran Cancelliere.

Quasi a suggello del non breve itinerario percorso, e a sostanziale incorag-
giamento per l’ulteriore cammino, Papa Giovanni Paolo II visitò l’Università
nel pomeriggio del 31 gennaio 1981, nella ricorrenza della festa di San Giovan-
ni Bosco. Il Santo Padre esortò «alla coscienza viva del compito ecclesiale pri-
mario» dell’Università, indicandone la particolare «funzione evangelizzatrice in
chiave specificamente “catechetica”» e riassumendone il progetto «a favore del-
l’uomo odierno e in particolare della gioventù» nel programma: «“Conoscere
Dio nell’uomo e conoscere l’uomo in Dio”; ciò che, più in concreto, comporta
di “conoscere Cristo nell’uomo e conoscere l’uomo in Cristo”».

Lo sviluppo dell’Università proseguì incessantemente anche negli anni Ot-
tanta, con la costituzione del Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica,
affidato alla collaborazione coordinata delle Facoltà di Teologia e di Scienze
dell’Educazione, nell’obiettivo di promuovere l’unità della formazione degli
studenti iscritti a tale specializzazione e per curare, all’interno dell’UPS, il
coordinamento della ricerca interdisciplinare nei rispettivi settori. In seguito al
decreto della Congregazione per l’Educazione cattolica, del 29 giugno 1986,
venne poi creato l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, per una formazione
teologica organica, con i necessari complementi in Filosofia e nelle Scienze
umane, dei laici, delle religiose e dei religiosi non sacerdoti. Infine nel 1988, in
occasione dell’anno centenario della morte di San Giovanni Bosco, venne co-
stituito l’Istituto di Scienze della Comunicazione sociale, approvato canonica-
mente dalla Congregazione per l’Educazione cattolica con decreto del 9 marzo
1993 e divenuto successivamente con decreto del 27 maggio 1998 Facoltà di
Scienze della Comunicazione Sociale.
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4. Il Decreto del 1940

SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIBUS ET STUDIORUM
UNIVERSITATIBUS

DECRETUM

Quo ecclesiasticis altioribus studiis alumnorum Societatis Sancti Francisci Salesii
plenius prospiceret provideretque Rev.mus Petrus Ricaldone, eiusdem Societatis Rector
Maximus, probante Em.mo D. D. Maurilio Fossati S.R.E. Cardinali, Archiepiscopo
Taurinensi, enixe ab Apostolica Sede postulavit ut Augustae Taurinorum Athenaeum
Salesianum canonice erigeretur cum potestate gradus academicos in S. Theologia, Iure
Canonico, Philosophia conferendi.

Beatissimus Pater Pius Div. Prov. P.P. XII, ingenti desiderio ductus ut studia eccle-
siastica laudabilibus incrementis dirigantur ac propensius invalescant, has preces, etiam
pro sua erga memoratam Societatem peculiari benevolentia, benigne excipere dignatus
est.

Quapropter Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, Augusti
Pontificis auctoritate, Athenaeum Ecclesiasticum Salesianum cum Facultatibus Theo-
logica, Iuridico-Canonica et Philosophica Augustae Taurinorum canonice erigit et
erectum declarat, facta ei potestate gradus academicos idoneis Societatis Sancti Fran-
cisci Salesii alumnis conferendi secundum Statuta rite approbata; servatis ceteris de iu-
re servandis. Contrariis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Callisti, die III mensis Maii, in Festo Inventionis S.
Crucis, anno Domini MCMXL.

 I. Card. PIZZARDO, Praefectus
 ERNESTUS RUFFINI, Secretarius

Paulo post, die videlicet 12 Iunii eiusdem anni, ipsa Sacra Congregatio de Semina-
riis et Studiorum Universitatibus Statuta quoque Pontificii Athenaei Salesiani adproba-
vit, sequenti decreto.

SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM
UNIVERSITATIBUS

Sacra Congregatio de Seminariis et de Studiorum Universitatibus haec Statuta Ponti-
ficii Athenaei Salesiani, ad normas Constitutionis Apostolicae Deus Scientiarum Do-
minus accommodata, adprobat et ut fideliter observentur praescribit.

Romae, ex Aedibus Sancti Callisti, die XII mensis Iunii, anno Domini MCMXXXX.

 I. Card. PIZZARDO, Praefectus
 ERNESTUS RUFFINI, Secretarius

Post hanc erectionem feliciter ita peractam, Congregatio Salesiana non impigre vi-
ros, qui in domibus religiosis Philosophiam, Ius Canonicum ac Theologiam traderent,
vel sodales ipsos sive in singulis religiosis domibus, sive in provinciis regerent, parare
non destitit, illos tum in via Domini excolendo, cum etiam ad sacras disciplinas initian-
do.



15

5. Lettera Apostolica motu proprio «Magisterium Vitae» di S.S. Paolo VI

L’educazione alla vita, con cui in modo speciale gli animi dei giovani fosse-
ro formati alla virtù e perfezionati nell’istruzione, fu trasmessa alla Società di S.
Francesco di Sales da S. Giovanni Bosco, padre e legislatore; ed essa si applicò
con diligenza, nel corso del tempo, ad esercitarla e svilupparla; e oggi ancora
continua nell’identica condotta. Infatti quello straordinario sacerdote di Cristo
scriveva ad un suo giovane confratello: «Studio e pietà ti faranno un vero Sale-
siano» (cfr. E. Ceria, Memorie Biografiche del Beato Don Bosco, Torino 1934,
XV, p. 28). Egli, ben conscio della «estrema importanza dell’educazione del-
l’uomo» e della «sua incidenza sempre maggiore nel progresso sociale» (Conc.
Vat. II, Grav. educ., 1), nel 1874, nell’introduzione alle Costituzioni della So-
cietà Salesiana, cosi formulò la missione dei suoi collaboratori: «I sacerdoti cat-
tolici furono sempre convinti che occorre avere il massimo impegno nel-
l’educare i giovani. Infatti da una gioventù cresciuta nei buoni o cattivi costumi
si formerà la stessa società umana buona o cattiva. Lo stesso Cristo nostro Si-
gnore ci ha fornito un chiaro esempio di questa verità, specialmente quando
chiamò vicino a se i fanciulli per benedirli con le sue mani e disse: “Lasciate
che i fanciulli vengano a me”. In questo nostro tempo poi si avverte molto più
urgentemente questa necessità» (A. Amadei, Memorie Biografiche di S. Gio-
vanni Bosco, Torino 1939, X, p. 896).

I membri della Società Salesiana ricevettero con venerazione dal loro padre e
fondatore quel tipico carisma dell’arte dell’educazione, a loro affidato, non solo
quasi sacro deposito da custodire gelosamente, ma ancora come fecondo seme da
coltivare fedelmente. Questo impegno, com’è naturale, esige studi più vasti e pro-
fondi da realizzarsi mediante una istituzione a livello superiore ed organica, così
che tutto quanto è contenuto nelle fonti venga formulato con linguaggio universale
e con metodo scientifico e possa rispondere adeguatamente alle nuove esigenze.

Perciò, seguendo gli orientamenti del Santo fondatore e Padre, il Beato Mi-
chele Rua, suo immediato successore nella guida della Società Salesiana, al
quale Noi recentemente abbiamo decretato l’onore dei Beati, già dall’anno
1904, in Foglizzo Canavese, cittadina situata nei pressi di Torino, fondò un Isti-
tuto Teologico Internazionale, intitolato a S. Michele, perché fosse la sede cen-
trale degli studi riservata ai soci Salesiani. A questo Istituto negli anni 1912 e
1919 fu concessa dalla Sede Apostolica la facoltà di conferire agli alunni i gradi
accademici di Baccalaureato e di Licenza in Sacra Teologia. Oltre questo centro
di studi teologici, trasferito nel 1913 nella stessa città di Torino, anche un Istitu-
to Filosofico, intitolato a S. Giovanni Bosco, accoglieva gli studenti ecclesiasti-
ci Salesiani.

Infine nel 1940 questo centro di studi con l’autorità della medesima Sede
Apostolica veniva elevato alla dignità di Pontificio Ateneo, riservato ai Salesia-
ni e comprendeva le Facoltà di Teologia, di Filosofia e Diritto Canonico.

Questo Pontificio Ateneo Salesiano, incrementato e sviluppato, – piace so-
prattutto ricordare che ad esso fu aggiunto l’Istituto di Pedagogia, aperto a tutti
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gli studenti – opportunamente nell’anno 1965 da Torino fu trasferito a Roma in
una nuova sede più ampia e maggiormente adatta.

A questo Ateneo Noi stessi, realizzando il disegno di Giovanni XXIII, nostro
Predecessore di felice memoria, affidammo ed in seguito inserimmo il Pontifi-
cio Istituto Superiore di Latinità, affinché si venisse incontro «ad una costante
sollecitudine, che preoccupa la Chiesa, di promuovere cioè tra gli ecclesiastici
gli studi di Latinità e preparare convenientemente maestri di tali discipline» (Al-
loc. ai Salesiani tenuta nel Pont. Ateneo, 29 Ott. 1966; A.A.S., LVIII, 1966, pp.
1164-1165). Per mezzo dell’uno e dell’altro Istituto, di Pedagogia cioè, in cui
dai Salesiani viene insegnata «l’arte delle arti», proprio da essi che sono portati
verso questa disciplina quasi da una tradizione di famiglia, e si assiste al fiorire
di questa istituzione in questi anni; come pure per mezzo di quello di Latinità, il
quale, circondato da non poche difficoltà a causa degli atteggiamenti culturali
contemporanei, si sforza, come si constata, di raggiungere lo sviluppo desidera-
to, questo medesimo grande centro Salesiano di studi presenta tra le consimili
istituzioni accademiche esistenti in Roma una particolare caratteristica e merita
una giusta considerazione.

Le Facoltà dell’Ateneo inoltre collaborarono con impegno e costanza alla
realizzazione di quella riforma e sviluppo degli studi superiori, che, seguendo i
principi e le norme del Concilio Vaticano II, la S. Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica ha diligentemente promosso ed attuato. Neppure è da trascurare
questo fatto, che dimostra la vitalità dell’Ateneo: oltre le cinque Facoltà esisten-
ti in Roma, si deve aggiungere anche la sezione di Sacra Teologia eretta in To-
rino, la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione istituita dalle Figlie di
Maria Ausiliatrice nella medesima città di Torino ed associata allo stesso Ate-
neo Salesiano; inoltre sono dieci gli Istituti Salesiani per gli studi teologici «af-
filiati» alla Facoltà del medesimo Ateneo Salesiano esistenti nelle varie nazioni
dell’Europa, dell’Asia e dell’America, e si nutre speranza che quanto prima an-
che altri se ne aggiungano.

Pertanto il Pontificio Ateneo Salesiano gode di una efficace vitalità e svilup-
pa la sua attività quasi in tutto il mondo con questo orientamento: promuovere
con la scienza secondo i metodi propri degli insegnamenti universitari l’educa-
zione e formazione di coloro che sono destinati ad essere a loro volta formatori
degli altri, secondo quel particolare spirito del santo Fondatore, che viene chia-
mato comunemente «sistema preventivo», e che non senza una particolare di-
sposizione di Dio attinge la sua natura e forza dal Vangelo.

Infine il recente Capitolo Speciale dei Salesiani ha stabilito che il Pontificio
Ateneo Salesiano, assecondando gli indirizzi pastorali del Concilio Vaticano II,
approfondisse sempre più con appropriato studio e divulgasse quelle discipline
che riescono maggiormente utili per l’apostolato, mentre si sente ancor più ur-
gente e diffusa la necessità di formare la gioventù nella vita cristiana; inoltre,
tenendo presenti queste istanze, far sì che questa formazione ricevesse anche il
fondamento scientifico, in maniera tale che si possa attuare un fruttuoso dialogo
con il mondo moderno.
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Pertanto questa Famiglia religiosa essendo altamente benemerita per la serie-
tà e l’impegno degli studi e nutrendo speranza che, concedendo ad essa un nuo-
vo segno di benevolenza da parte dell’Autorità Pontificia, saprà ottenere ancora
ulteriori benemerenze in questo campo a vantaggio della Chiesa e della Società
civile, Noi «motu proprio» e fondandoci sull’autorità Apostolica decretiamo e
dichiariamo che il Pontificio Ateneo Salesiano, canonicamente eretto ed affida-
to ai figli di S. Giovanni Bosco, ora ed in futuro sia chiamato Pontificia Univer-
sità Salesiana; ugualmente stabiliamo che questa nuova denominazione sia in-
trodotta negli Statuti e leggi dell’Ateneo, come fino ad ora si chiamava; essi pe-
rò continuano ad aver la loro validità.

Tutto ciò che in questa nostra lettera, scritta «motu proprio», è stato decreta-
to, comandiamo che abbia pieno valore, nonostante qualsiasi altra disposizione
contraria.

Dato in Roma, presso S. Pietro, nella festa della B.V. Maria Ausiliatrice, il
24 maggio dell’anno 1973, decimo del nostro Pontificato.

PAULUS PP VI

(Nostra traduzione da: Acta Apostolicae Sedis, 65 (1973) 9, pp. 481-484.)
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ELENCO DEI RETTORI DAL 1940

1940-1952 Andrea GENNARO
1952-1958 Eugenio VALENTINI
1958-1966 Alfonso STICKLER
1966-1968 Gino CORALLO
1968-1971 Luigi CALONGHI
1971-1974 Antonio Maria JAVIERRE
1974-1977 Pietro BRAIDO
1977-1983 Raffaele FARINA
1983-1989 Roberto GIANNATELLI
1989-1991 Tarcisio BERTONE
1/10/91-2/12/91 Angelo AMATO (Prorettore)
1991-1997 Raffaele FARINA
1997- Michele PELLEREY

ELENCO DEI DECANI DAL 1940

Facoltà di Teologia

1940-1945 Eusebio VISMARA
1945-1954 Nazzareno CAMILLERI
1954-1959 Giuseppe QUADRIO
1959-1968 Antonio Maria JAVIERRE
1968-1973 Giuseppe Giovanni GAMBA
1973-1975 Raffaele FARINA
1975-1981 Mario MIDALI
1981-1987 Angelo AMATO
1987-1993 Juan PICCA
1993-1999 Angelo AMATO
1999- Manlio SODI

Facoltà di Diritto Canonico

1940-1946 Agostino PUGLIESE
1946-1953 Emilio FOGLIASSO
1953-1958 Alfons M. STICKLER
1958-1966 Cayetano BRUNO
1966-1976 Gustav LECLERC
1976-1979 Cayetano BRUNO
1979-1985 Tarcisio BERTONE
1985-1991 Piero Giorgio MARCUZZI
1991-1997 Sabino ARDITO
1997- Piero Giorgio MARCUZZI
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Facoltà di Filosofia

1940-1943 Giuseppe GEMMELLARO
1943-1945 Nazzareno CAMILLERI
1945-1955 Vincenzo MIANO
1955-1958 Luigi BOGLIOLO
1958-1967 Vincenzo MIANO
1967-1969 Prospero STELLA
1969-1970 Giuseppe GEMMELLARO
1970-1973 Joseph GEVAERT
1973-1976 Vincenzo MIANO
1976-1979 Prospero STELLA
1979-1982 Giuseppe GEMMELLARO
1982-1985 Adriano ALESSI
1985-1988 Mario MONTANI
1988-1994 Adriano ALESSI
1994- Mario TOSO

Facoltà di Scienze dell’Educazione (già Istituto Superiore di Pedagogia)

1940-1952 Carlos LEONCIO da SILVA
1952-1953 Pietro BRAIDO
1953-1954 Gino CORALLO
1954-1957 Pietro BRAIDO
1957-1959 Vincenzo SINISTRERO
1959-1966 Pietro BRAIDO
1966-1968 Luigi CALONGHI
1968-1969 Ladislao CSONKA
1969-1971 Manuel GUTIERREZ
1971-1974 Pietro BRAIDO
1974-1980 Roberto GIANNATELLI
1980-1986 Guglielmo MALIZIA
1986-1989 Michele PELLEREY
1989-1995 Emilio ALBERICH
1995- Carlo NANNI

Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche (Pontificium Institutum Altioris
Latinitatis)

1971-1975 Luigi CALONGHI
1975-1978 Roberto IACOANGELI
1978-1984 Sergio FELICI
1984-1990 Biagio AMATA
1990-1993 Sergio FELICI
1993- Enrico dal COVOLO
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Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale (già Istituto di Scienze della
Comunicazione Sociale)

1988-1995 Roberto GIANNATELLI
1995-1998 Michele PELLEREY
1998- Franco LEVER

DOTTORI HONORIS CAUSA

Nell’UPS il Dottorato «ad honorem» può essere conferito a persone che ab-
biano conseguito speciali meriti scientifici e culturali acquisiti nella promozione
delle finalità dell’UPS.

Tale Dottorato è conferito con il consenso del Gran Cancelliere, secondo
l’art. 38 delle Norme Applicative della Cost. Ap. Sapientia Christiana, udito il
parere del Senato Accademico.

(Dagli Statuti dell’UPS, Art. 48)

OGLIARI Francesco 10.04.1965 Diritto Canonico
TONONI Luigi 01.11.1965 Filosofia dell’Educazione o Pedagogia
DI BONA Luciano Tommaso 29.05.1966 Filosofia dell’Educazione o Pedagogia
TAKATSU Tatsuro 24.10.1978 Scienze dell’Educazione
HENRIQUEZ Card. Raúl Silva 17.11.1983 Scienze dell’Educazione
NIWANO Nichiko 20.03.1986 Filosofia
OCAÑA PEÑA Julián 04.12.1986 Scienze dell’Educazione
GONZÁLEZ TORRES José 30.10.1988 Diritto Canonico
MARTINI Card. Carlo Maria 17.01.1989 Scienze dell’Educazione
HASENCLEVER Rolf 12.04.1993 Scienze dell’Educazione
XIMENES BELO Mons. Carlos F. 19.02.1998 Teologia
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Autorità accademiche
Corpo accademico

Personale non docente
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AUTORITÀ ACCADEMICHE

Gran Cancelliere:
Rev.mo D. JUAN EDMUNDO VECCHI
Rettore Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco

Rettore Magnifico:
Rev. D. MICHELE PELLEREY

Vicerettore:
Rev. D. ANGELO AMATO

CONSIGLIO DI UNIVERSITÀ

Decano della Facoltà di Teologia:
Rev. D. ANGELO AMATO

Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione:
Rev. D. CARLO NANNI

Decano della Facoltà di Filosofia:
Rev. D. MARIO TOSO

Decano della Facoltà di Diritto Canonico:
Rev. D. PIERO GIORGIO MARCUZZI

Decano della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche:
Rev. D. ENRICO dal COVOLO

Decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale:
Rev. D. FRANCO LEVER

________

Segretario: Rev. D. JAROSŁAW ROCHOWIAK 

OFFICIALI MAGGIORI

Segretario Generale:
Rev. D. JAROSŁAW ROCHOWIAK 

Prefetto della Biblioteca:
Rev. D. JUAN PICCA

Economo:
Rev. D. CARLO LIEVORE
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SENATO ACCADEMICO

Prof. D. MICHELE PELLEREY, Rettore.
Prof. D. ANGELO AMATO, Vicerettore e Decano della Facoltà di Teologia.
Prof. D. CARLO NANNI, Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione.
Prof. D. MARIO TOSO, Decano della Facoltà di Filosofia.
Prof. D. PIERO GIORGIO MARCUZZI, Decano della Facoltà di Diritto Canonico.
Prof. D. ENRICO dal COVOLO, Decano della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche.
Prof. D. FRANCO LEVER, Decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione So-

ciale.
Prof. D. MARIO CIMOSA, Delegato della Facoltà di Teologia.
Prof. D. LUIS GALLO, Delegato della Facoltà di Teologia.
Prof. D. GUGLIELMO MALIZIA, Delegato della Facoltà di Scienze dell’Educazione.
Prof. Sig. NATALE ZANNI, Delegato della Facoltà di Scienze dell’Educazione.
Prof. D. GIUSEPPE ABBÀ, Delegato della Facoltà di Filosofia.
Prof. D. SCARIA THURUTHIYIL, Delegato della Facoltà di Filosofia.
Prof. D. SABINO ARDITO, Delegato della Facoltà di Diritto Canonico.
Prof. D. REMO BRACCHI, Delegato della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche.
Prof. D. LUDWIG SCHWARZ, Delegato della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche.
Prof. D. ROBERTO GIANNATELLI, Delegato della Facoltà di Scienze della Comuni-

cazione Sociale.
Prof. D. FABIO PASQUALETTI, Delegato della Facoltà di Scienze della Comunica-

zione Sociale.
Prof. D. RICCARDO TONELLI, Coordinatore del Dipartimento di PGC.
Prof. D. ZELINDO TRENTI, Delegato del Dipartimento di PGC.
D. CARLO LIEVORE, Economo.
D. GIUSEPPE ZUCCHELLI, Delegato del Personale non docente.
D. FRANCISCO JAVIER YEBRA G., Delegato degli studenti della Facoltà di Teolo-

gia.
Sig. MARCO PORRINI, Delegato degli studenti della Facoltà di Scienze dell’Educa-

zione.
Sig. NICOLA GIACOPINI, Delegato degli studenti della Facoltà di Filosofia.
D. MARKUS JOHANN JOSEPH GRAULICH, Delegato degli studenti della Facoltà di

Diritto Canonico.
D. ADAM NYK, Delegato degli studenti della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche.
D. DANIELE FRIMAIRE, Delegato degli studenti della Facoltà di Scienze della Co-

municazione Sociale.
_______

Segretario: D. JAROSŁAW ROCHOWIAK 
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CONSIGLI E COMMISSIONI

Consiglio di Amministrazione

Michele Pellerey, Presidente
Angelo Amato, Presidente Delegato
Carlo Giacomuzzi
Carlo Lievore
Manlio Sodi
Silvano Sarti
Thuruthiyil Scaria

Consiglio delle Biblioteche

Michele Pellerey, Presidente
Juan Picca, Segretario
Giuseppe Abbà
Emiro Cepeda
Enrico dal Covolo
Piero Giorgio Marcuzzi
Ottorino Pasquato
Kazimierz Szczerba
Natale Zanni

Consiglio editoriale LAS

Michele Pellerey, Presidente
Giacinto Aucello, Segretario
Angelo Amato
Carlo Nanni
Mario Toso
Piero Giorgio Marcuzzi
Enrico dal Covolo
Franco Lever
Carlo Lievore
Giuseppe Zucchelli
Matteo Cavagnero

Direzione «Editrice LAS»

Angelo Amato, Coordinatore
Giuseppe Zucchelli
Matteo Cavagnero

Direzione «Salesianum»

Angelo Amato, Coordinatore
Giuseppe Abbà, Segretario
Piero Giorgio Marcuzzi



26

Enrico dal Covolo
Mario Toso
Antonio Arto
Britto M. Berchmans
Giuseppe Zucchelli

Direzione «Orientamenti Pedagogici»

Guglielmo Malizia, Coordinatore
Carlo Nanni
José Manuel Prellezo
Ubaldo Gianetto

Archivio Storico

Cosimo Semeraro, Direttore

Ufficio Sviluppo e relazioni pubbliche

Michele Pellerey, Presidente
Roberto Giannatelli, Direttore

Ufficio Stampa

Giuseppe Costa, Direttore

Commissione Borse di studio

Michele Pellerey, Presidente
Carlo Lievore
Ludwig Schwarz
Roberto Giannatelli

Segretariato relazioni studenti

Mauro Mantovani, Cappellano
Emiro Cepeda
Britto Berchmans
Vesna Tudor, Rappresentante degli studenti
Izabela Kozińska, Rappresentante degli studenti
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ISTITUTI E CENTRI

Facoltà di Teologia

Istituto di Teologia Dogmatica

Coffele Gianfranco, Direttore
Amato Angelo
Carlotti Paolo
Escudero Antonio
Maffei Giuseppe
Maritano Mario
Pasquato Ottorino
Strus Andrzej

Istituto di Teologia Spirituale

Picca Juan, Direttore
Balderas R. Octavio
García Jesús M.
Semeraro Cosimo
Triacca Achille M.
Vicent Rafael
Wirth Morand
Zevini Giorgio

Istituto di Teologia Pastorale

Tonelli Riccardo, Direttore
Anthony F. Vincent
Buzzetti Carlo
Cimosa Mario
Gallo Luis
Gatti Guido
Pollo Mario
Santos Emil
Sodi Manlio

Facoltà di Scienze dell’Educazione

Istituto di Teoria e Storia

Prellezo José Manuel, Direttore
Braido Pietro
Groppo Giuseppe
Kapplikunnel Mathew
Nanni Carlo
Simoncelli Mario



28

Istituto di Metodologia Didattica e della Comunicazione Sociale

Zanni Natale, Direttore
Comoglio Mario
Pellerey Michele
Purayidathil Thomas
Sarti Silvano

Istituto di Metodologia Pedagogica

Gambino Vittorio, Prodirettore
Gianola Pietro
Macario Lorenzo
Roggia Giuseppe

Istituto di Catechetica

Trenti Zelindo, Direttore
Alberich Emilio
Bissoli Cesare
De Souza Cyril
Gevaert Josef
Gianetto Ubaldo
Morante Giuseppe

Istituto di Psicologia

Fizzotti Eugenio, Direttore
Arto Antonio
Castellazzi Vittorio L.
Polizzi Vincenzo
Poláček Klement 
Ronco Albino
Scilligo Pio
Visconti Wanda

Istituto di Sociologia

Malizia Guglielmo, Direttore
Bajzek Jože
Caliman Geraldo
Mion Renato

Centro di Pedagogia della Comunicazione sociale

Purayidathil Thomas, Direttore
Morante Giuseppe
Zanni Natale

Centro di Consulenza Psicopedagogica

Macario Lorenzo, Direttore
Polizzi Vincenzo
Sarti Silvano
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Osservatorio della Gioventù

Mion Renato, Direttore
Bajzek Jože
Fizzotti Eugenio
Malizia Guglielmo
Sarti Silvano

Facoltà di Filosofia

Istituto di Scienze della Religione

Thuruthiyil Scaria, Direttore
Alessi Adriano
Palumbieri Sabino
Mantovani Mauro
Marin Maurizio

Istituto di Scienze Sociali

Abbà Giuseppe, Direttore
Toso Mario

Facoltà di Diritto Canonico

Istituto Storico di Diritto Canonico

Přeřovský Ulrich, Prodirettore

Interfacoltà

Centro Studi don Bosco

Semeraro Cosimo, Direttore
Kapplikunnel Mathew
Prellezo José Manuel
Wirth Morand
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GRUPPI GESTORI

Facoltà di Scienze dell’Educazione

Metodologia Pedagogica

1. Teoria, storia e metodologia dell’educazione

Prellezo José M., Coordinatore
Bissoli Cesare
Gevaert Josef
Kapplikunnel Mathew
Nanni Carlo
Mellano Pietro, Rappresentante degli studenti

2. Pedagogia per la formazione delle vocazioni

Gambino Vittorio, Coordinatore
Bajzek Jože
Gianetto Ubaldo
Ronco Albino
Picca Juan (FT)
Ughetto Marco, Rappresentante degli studenti

3. Pedagogia sociale

Caliman Geraldo, Coordinatore
Arto Antonio
Macario Lorenzo
Mion Renato
Polizzi Vincenzo
Blok Tomasz, Rappresentante degli studenti

Pedagogia per la Scuola e la Comunicazione Sociale

1. Pedagogia per la Scuola e la formazione professionale

Zanni Natale, Coordinatore
Comoglio Mario
Malizia Guglielmo
Sarti Silvano
Trenti Zelindo
Mwenga Besana, Rappresentante degli studenti

2. Pedagogia per la comunicazione sociale

Purayidathil Thomas, Coordinatore
Alberich S. Emilio
Zanni Natale
De Simeis Daniela, Rappresentante degli studenti
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Psicologia dell’Educazione

Fizzotti Eugenio, Coordinatore
Arto Antonio
Castellazzi Vittorio L.
Morante Giuseppe
Poláček Klement 
Polizzi Vincenzo
Ronco Albino
Scilligo Pio
Visconti Wanda
Basile Maria Francesca, Rappresentante degli studenti

Dottorato

Alberich Emilio, Coordinatore
Arto Antonio
Comoglio Mario

Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia clinica

Scilligo Pio, Coordinatore
Arto Antonio
Fizzotti Eugenio
Macario Lorenzo
Mastromarino Raffaele
Nanni Carlo
Ronco Albino
Frassineti Marta, Rappresentante degli studenti

Specializzazione in Pedagogia e Pastorale catechetica

Trenti Zelindo, Coordinatore
Alberich Emilio
Bissoli Cesare
De Souza Cyril
Gevaert Josef
Gianetto Ubaldo
Morante Giuseppe

Gruppo di Coordinamento interfacoltà

Preparazione dei formatori vocazionali

Gambino Vittorio, Coordinatore
Macario Lorenzo
Picca Juan
Roggia Giuseppe
Zevini Giorgio
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SEZIONI STACCATE,
ISTITUTI AGGREGATI, AFFILIATI, SPONSORIZZATI

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

Sezione di Torino

1. Istituto Internazionale Don Bosco
Torino - Italia
Preside: Prof. Francesco MOSETTO, SDB

Istituti Teologici Aggregati

1. Istituto Teologico «S. Tommaso d’Aquino»
Messina - Italia
Preside: Prof. Nunzio CONTE, SDB

2. Sacred Heart Theological College
Shillong - India
Preside: Prof. Sebastian PALLISSERY, SDB

3. Salesian Studentate of Theology «Kristu Jyoti College»
Bangalore - India
Preside: Prof. Dominic VELIATH, SDB

Istituti Teologici Affiliati

1. Centro Salesiano de Estudios Eclesiasticos «Martí-Codolar»
Barcelona - Spagna
Preside: Prof. Jordi LATORRE I CASTILLO, SDB

2. Instituto de Teología para Religiosos - ITER
Caracas - Venezuela
Preside: Prof. José CRUZ AYESTARÁN, SJ

3. Studio Teologico Salesiano «San Paolo»
Cremisan/Betlemme - Israele
Preside: Prof. Giovanni CAPUTA, SDB

4. Instituto Teológico Salesiano
Guatemala - C.A.
Preside: Prof. Alejandro HERNÁNDEZ, SDB
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5. Instituto Superior de Teología «Don Bosco»
Madrid - Spagna
Preside: Prof. Paulino MONTERO CARRASCO, SDB

6. Don Bosco Center of Studies
Manila - Filippine
Preside: Prof. John CABRIDO, SDB

7. Instituto Teológico Pio XI
São Paulo - Brasile
Preside: Prof. Luiz ALVES DE LIMA, SDB

8. Instituto Teológico Salesiano «Cristo Resucitado»
Tlaquepaque, Jal. - Messico
Preside: Prof. Juan Bosco JIMÉNEZ, SDB

9. Institut de Theologie Saint François de Sales
Lubumbashi - R.D. Congo
Preside: Prof. Gabriel NGENDAKURYIO, SDB

10. Instituto Santo Tomás de Aquino
Belo Horizonte - Brasile
Preside: Prof. Cleto CALIMAN, SDB

FACOLTÀ DI FILOSOFIA

Istituti Filosofici Affiliati

1. Phil.-Theologische Hochschule der Salesianer Don Boscos
Benediktbeuern - Germania
Preside: Prof. Otto WANSCH, SDB

2. Estudiantado Filosofico Salesiano «Manuel E. Piñol»
Guatemala - C.A.
Preside: Prof. Roland ECHEVERRÍA, SDB

3. Filosofado Salesiano «Domingo Savio»
Los Teques - Venezuela
Preside: Prof. Marino MENINI, SDB

4. Centro Salesiano di Studio «Paolo VI»
Nave (BS) - Italia
Preside: Prof. Paolo ZINI, SDB

5. Salesian Institute of Philosophy «Divyadaan»
Nasik - India
Preside: Prof. Albano FERNANDES, SDB
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6. Salesian College the Retreat
Yercaud - India
Preside: Prof. Susai AMALRAJ, SDB

7. Centro Salesiano de Estudios «P. Juvenal Dho»
La Florida - Santiago - Cile
Preside: Prof. Angel Merecado SEPÚLVEDA, SDB

8. Institut de Philosophie «Saint-Joseph-Mukasa»
Yaoundé - Camerun
Recteur: Prof. Josef BÖCKENHOFF, Sac

9. Centre Saint-Augustin
Dakar-Fann - Sénégal
Recteur: Prof. Paul VERBRUGGEN, MSC

10. Instituto de Teologia para Religiosos - ITER-FILOSOFIA
Caracas - Venezuela
Preside: Prof. José CRUZ AYESTARÁN, SJ

11. Département de Philosophie «Institut Catholique»
Yaoundé - Camerun
Directeur: Prof. Claude PAIRAULT, SJ

FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

Istituti Sponsorizzati

1. Scuola superiore Internazionale di Scienze della Formazione - SISF
Venezia - Italia
Preside: Prof. Severino DE PIERI, SDB

2. Scuola per Educatori Professionali “Don Bosco” - SEP
Firenze - Italia
Direttore: Prof. Andrea BLANDI

3. Scuola per Educatori Professionali
Istituto di Ricerca e Formazione “Progetto Uomo” - FICT
Roma - Italia
Direttore: Prof. Nicolò PISANU
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DOCENTI

Spiegazione delle Sigle

La prima sigla, dopo il cognome e nome, indica l’Ordine o la Congregazione
religiosa di appartenenza, oppure lo stato canonico:

CS = Missionari di S. Carlo (Scalabriniani)
CSFN = Congregazione della S. Famiglia di Nazareth
Dc = Sacerdote diocesano
FDCC = Figli della Carità (Canossiani)
FMA = Figlie di Maria Ausiliatrice
FMGB = Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino
FSC = Fratelli delle Scuole Cristiane
Lc = Laico
OCD = Carmelitani Scalzi
OMI = Missionari Oblati di Maria Immacolata
OP = Frati Predicatori (Domenicani)
RCI = Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù
SDB = Salesiani Don Bosco
SJ = Compagnia di Gesù (Gesuiti)

Le sigle che seguono indicano i gradi accademici e la specializzazione in cui
sono stati conseguiti:

ArchD = Dottore in Archeologia
ArchvD = Dottore in Scienze Archivistiche
BA = Bachelors of Arts
BSM = Bachelors of Mathematics Science
FsD = Dottore in Fisica
HistEcclD = Dottore in Storia Ecclesiastica
ICD = Dottore in Diritto Canonico
ICL = Licenziato in Diritto Canonico
ID = Dottore in Giurisprudenza
IngElettrD = Dottore in Ingegneria Elettrotecnica
LettD = Dottore in Lettere
LettL = Licenziato in Lettere
LettOrD = Dottore in Lingue e Civiltà dell’Oriente
LitD = Dottore in Liturgia
MAE = Master of Arts in Education
MAJ = Master of Arts in Journalism
MAT = Master of Arts in Telecommunication
MCG = Magistero in Canto Gregoriano
MedD = Dottore in Medicina
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MissD = Dottore in Missiologia
MSPh = Master of Physical Science
PeD = Dottore in Pedagogia
PeDh.c. = Dottore honoris causa in Pedagogia
PeL = Licenziato in Pedagogia
PhD = Dottore in Filosofia
PhL = Licenziato in Filosofia
PsD = Dottore in Psicologia
PsL = Licenziato in Psicologia
ScBiolD = Dottore in Scienze Biologiche
ScComD = Dottore in Scienze della Comunicazione
ScComL = Licenziato in Scienze della Comunicazione
ScMatD = Dottore in Matematica
ScPolD = Dottore in Scienze Politiche
ScSocD = Dottore in Scienze Sociali
ScSocL = Licenziato in Scienze Sociali
ScSocPolD = Dottore in Scienze Sociali e Politiche
SocD = Dottore in Sociologia
SSD = Dottore in Scienze Bibliche
SSL = Licenziato in Scienze Bibliche
StatD = Dottore in Statistica
STD = Dottore in Teologia
STL = Licenziato in Teologia
STOrthDh.c. = Dottore honoris causa in Teologia ortodossa
UtrID = Dottore in Diritto Canonico e Civile

L’ultima sigla indica la Facoltà di appartenenza nell’UPS:

FDC = Facoltà di Diritto Canonico
FdF = Facoltà di Filosofia
FLCC = Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche
FSCS = Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale
FSE = Facoltà di Scienze dell’Educazione
FT = Facoltà di Teologia
FTTo = Facoltà di Teologia (Sezione di Torino)

ABBÀ Giuseppe, SDB; STD, PhL; FdF.
Prof. Ordinario di Filosofia morale

ACCORNERO Giuliana, FMA; ICD; FDC.
Doc. Stabilizzata per Diritto religioso comparato

ALBERICH SOTOMAYOR Emilio, SDB; STD, PhL; FSE.
Prof. Ordinario di Catechetica
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ALESSI Adriano, SDB; PhD, STL; FdF.
Prof. Ordinario di Filosofia dell'essere

AMATA Biagio, SDB; LettD; FLCC.
Prof. Straordinario di Letteratura cristiana antica latina

AMATO Angelo, SDB; STD, PhL; FT.
Prof. Ordinario di Teologia sistematica: Cristologia

ANTHONY Francis Vincent, SDB; STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia pastorale fondamentale

ARCOSTANZO Elio, SDB; STD; FTTo.
Doc. Invitato per Teologia dogmatica

ARDITO Sabino, SDB; ICD, STL; FDC.
Prof. Straordinario di Testo del CIC

ARTO Antonio, SDB; PeD; FSE.
Prof. Ordinario di Psicologia evolutiva

AVALLONE Francesco, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia del lavoro

BABOLIN Sante, Lc; PhD; FSCS.
Doc. Invitato per Filosofia della Comunicazione

BAJZEK Jože, SDB; ScSocD; FSE.
Prof. Ordinario di Sociologia della religione

BALDERAS Octavio, SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Teologia spirituale

BARRECA Serena, Lc; PsD; FSE.
Doc. Collaboratore per Psicologia

BARUFFA Antonio, SDB; ArchD; FLCC.
Doc. Aggiunto di Storia antica e Archeologia cristiana e classica

BERCHMANS Britto Manohar, SDB; MSPh, MAJ, PhD, STL; FSCS.
Doc. Aggiunto di Metodologia della ricerca in comunicazione sociale

BERGAMELLI Ferdinando, SDB; LettD, STD; FTTo.
Prof. Straordinario di Patrologia

BERTONE Tarcisio, S.E.R. Mons., SDB; ICD, STL; FDC.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Testo del CIC e di Diritto pubblico ecclesiastico
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BIANCARDI Giuseppe, SDB; PeD, STL; FTTo.
Doc. Aggiunto di Teologia pastorale

BISSOLI Cesare, SDB; STD, SSL; FSE.
Prof. Ordinario di Bibbia e catechesi

BONINO Roberto, Lc; ID; FTTo.
Doc. Invitato per Diritto

BOZZOLO Andrea, SDB; STL; FTTo.
Assistente

BRACCHI Remo, SDB; LettD, STL; FLCC.
Prof. Ordinario di Glottologia e linguistica greca e latina

BRAIDO Pietro, SDB; PhD, STD; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia della Catechesi e della Pedagogia

BROCARDO Pietro, SDB; PhD, STD; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia spirituale

BRUNO Cayetano, SDB; UtrID; FDC.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Testo del CIC

BUTTARELLI Silvio, SDB; PeD; FSE.
Doc. Invitato per Didattica speciale

BUZZETTI Carlo, SDB; STD, SSL; FT.
Prof. Ordinario di Scienze bibliche

CABRA Pier Giordano, CSFN; ScSocPolD, ScSocD; FT.
Doc. Invitato per Spiritualità

CALIMAN Geraldo, SDB; PeD; FSE.
Doc. Aggiunto di Sociologia

CALONGHI Luigi, SDB; PhD, STL, PeL; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Didattica Generale e Psicologia sociale

CALVANO Corrado, Lc; PeD, LettD; FLCC.
Doc. Invitato per Didattica delle lingue classiche

CANGIÀ Caterina, FMA; PeD; FSE.
Doc. Invitata per Didattica speciale e Pedagogia della comunicazione sociale

CANTONE Carlo, SDB; PhD, STL; FdF.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia teoretica
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CARELLI Roberto, SDB; LettD, STL; FTTo.
Assistente

CARLOTTI Paolo, SDB; STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia morale speciale

CARRERO Luciano, SDB; LettD; FTTo.
Doc. Invitato per Storia della Chiesa

CASELLA Francesco, SDB; LettD; FSE.
Doc. Invitato per Storia della pedagogia

CASTELLANI Leandro, Lc; PhD; FSCS.
Doc. Invitato per Teoria e tecniche TV

CASTELLAZZI Luigi, Dc; PeD; FSE.
Doc. Stabilizzato per Tecniche proiettive

CASTELLI Ferdinando, SJ; LettD; FSCS.
Doc. Invitato per Letteratura contemporanea

CASTILLO LARA Rosalio J., E.mo e Rev.mo Card., SDB; ICD; FDC.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Testo del CIC

CAVIGLIA Giovanni, SDB; STD; FTTo.
Prof. Ordinario di Teologia dogmatica fondamentale

CENCINI Renato Amedeo, FDCC; PsD, PeL; FSE.
Doc. Invitato per Metodologia pedagogica

CEPEDA CUERVO Emiro José, SDB; PhL, PeL, SocL; FSCS.
Assistente di Sociologia della comunicazione

CHENIS Carlo, SDB; LettD, PhL; FdF.
Prof. Straordinario di Filosofia della conoscenza

CIARDI Fabio, OMI; STD; FT.
Doc. Invitato per Spiritualità

CIMOSA Mario, SDB; LettOrD, STL, SSL; FT.
Prof. Ordinario di Scienze bibliche

COFFELE Gianfranco, SDB; STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia fondamentale

COLASANTI Anna Rita, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitata per Psicologia
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COMOGLIO Mario, SDB; PeD, STL; FSE.
Prof. Straordinario di Didattica

CORSO João, S.E.R. Mons., SDB; ICD; FDC.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Testo del CIC e Diritto civile

COSTA Giuseppe, SDB; MAJ, STL; FSCS.
Doc. Aggiunto di Giornalismo

CROSTI Massimo, Lc; PhL; FdF.
Doc. Invitato per Filosofia

CULTRERA Giuseppe, Lc; FSCS.
Doc. Invitato per Storia del giornalismo

CUVA Armando, SDB; ICD, STL; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Liturgia

dal COVOLO Enrico, SDB; LettD, STD; FLCC.
Prof. Ordinario di Letteratura cristiana antica greca

DAZZI Nino, Lc; PhD; FSE.
Doc. Invitato per Storia della psicologia

DE LEO Gaetano, Lc; ScSocD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia

DE LUCA Maria Luisa, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitata per Psicologia

DE NITTO Carla, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitata per Psicologia

DE SOUZA Cyril John, SDB; PeD; FSE.
Doc. Aggiunto di Antropologia e catechetica

DOGLIO Federico, Lc; LettD; FSCS.
Doc. Invitato per Storia del teatro

ESCUDERO Antonio, SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Mariologia

FARINA Raffaele, SDB; HistEcclD, STL; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia dei dogmi e della teologia

FAVALE Agostino, SDB; HistEcclD, STL; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia della Chiesa



41

FELICI Sergio, SDB; LettD, STL; FLCC.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Lingua e Letteratura latina classica

FERASIN Egidio, SDB; STD; FTTo.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia morale

FERRAROLI Lorenzo, SDB; STL; FSE.
Doc. Invitato per Pedagogia sociale

FERREIRA SILVA Custodio Augusto, SDB; PhD, STL; FdF.
Prof. Emerito. Già Straordinario di Storia della filosofia moderna

FERRERO Bruno, SDB; STL; FTTo.
Doc. Invitato per Catechetica

FILIPPI Mario, SDB; STL; FTTo.
Doc. Invitato per Catechetica

FIZZOTTI Eugenio, SDB; PhD; FSE.
Prof. Ordinario di Psicologia della religione

FRANZINI Clemente, SDB; ICD, STL; FDC.
Doc. Invitato per Testo del CIC

FRIGATO Sabino, SDB; STD; FTTo.
Prof. Straordinario di Teologia morale

FRISANCO Renato, Lc; PeD, ScSocD; FSE.
Doc. Invitato per Animazione socioculturale

FUSCO Roberto, Lc; LettD; FLCC.
Doc. Invitato per Lingua latina e Letteratura bizantina

GALLO Luis Antonio, SDB; STD, PhL; FT.
Prof. Straordinario di Temi teologici in ambito pastorale

GAMBA Giuseppe G., SDB; SSD, STL; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Scienze bibliche

GAMBINO Vittorio, SDB; PeD, STD, PeDh.c.; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Pedagogia vocazionale

GARCÍA GUTIERREZ Jesús Manuel, SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Teologia spirituale

GATTI Guido, SDB; STD; FT.
Prof. Ordinario di Teologia morale fondamentale
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GATTI Mauro, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia generale

GEVAERT Joseph, SDB; PhD, STL; FSE.
Prof. Ordinario di Antropologia e catechetica

GIANETTO Ubaldo, SDB; LettD, BA; FSE.
Prof. Emerito. Già Straordinario di Catechetica

GIANNATELLI Roberto, SDB; PeD, PhL, STL; FSCS.
Prof. Ordinario di Storia della Comunicazione

GIANOLA Pietro, SDB; PhD, STL; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Metodologia pedagogica generale

GIANOLI Ernesto, SDB; PhD ; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia

GIRAUDO Aldo, SDB; STD; FTTo.
Doc. Aggiunto di Teologia spirituale

GISMONDI Angelo, Lc; PsL; FSE.
Doc. Collaboratore per Psicologia

GNAGNARELLA Giuseppe, Lc; FSCS.
Doc. Invitato per Scrivere per la radio

GOYA Benito, OCD; STD, PeL; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia della vocazione

GOZZELINO Giorgio, SDB; PhD, STD; FTTo.
Prof. Ordinario di Teologia dogmatica

GROPPO Giuseppe, SDB; PhD, STD; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia dell'educazione

HERIBAN Jozef, SDB; STD, SSL; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Scienze bibliche

IACOANGELI Roberto, SDB; LettD, STL; FLCC.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Lingua e Letteratura classica e cristiana antica

IBBA Paola, FMGB; PeL; FSE.
Doc. Collaboratore per Psicologia

JAVIERRE ORTAS Antonio M., E.mo e Rev.mo Card., SDB; STD; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia dogmatica fondamentale
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KAPPLIKUNNEL Mathew, SDB; STD, BSM; FSE.
Doc. Aggiunto di Storia dell'educazione e della pedagogia

LEVER Franco, SDB; PeD, STL; FSCS.
Prof. Straordinario di Teoria e tecniche della televisione

LEWICKI Tadeusz, SDB; PhD, PeL; FSCS.
Doc. Aggiunto di Teoria e tecniche del teatro

LIOY Franco, SDB; PhD, STL; FdF.
Doc. Invitato per Storia della filosofia moderna

LOBEFALO Antonio, SDB; STL; FSCS.
Doc. Invitato per Musicologia

LOSS Nicolò, SDB; PhD, STL, SSL; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Scienze bibliche

MACARIO Lorenzo, SDB; PeD; FSE.
Prof. Ordinario di Metodologia pedagogica

MAFFEI Giuseppe, SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Teologia sistematica: Protogia ed Escatologia

MALIZIA Guglielmo, SDB; ID, STL, PeL; FSE.
Prof. Ordinario di Sociologia dell'Educazione

MANDRILE Ezio, SDB; MCG; FTTo.
Doc. Invitato per Musica e Liturgia

MANTOVANI Mauro, SDB; PhD, STL; FdF.
Doc. Aggiunto di Filosofia dell'Essere trascendente

MARCHIS Maurizio, SDB; PhD, ID, ICL; FTTo.
Doc. Aggiunto di Diritto Canonico

MARCUZZI Piero Giorgio, SDB; ICD; FDC.
Prof. Ordinario di Testo del CIC

MARIN Maurizio, SDB; PhD; FdF.
Doc. Aggiunto per Storia della filosofia antica

MARITANO Mario, SDB; LettD, STL; FT.
Prof. Straordinario di Patristica

MARTÍNEZ Rafael, Dc; FsD, PhD; FdF.
Doc. Invitato per Filosofia della scienza
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MASINI Vincenzo, Lc; SocD; FSE.
Doc. Invitato per Psicosociologia della tossicodipendenza

MASTROIANNI Roberto, Lc; ScSocD; FSCS.
Doc. Invitato per Informatica e giornalismo

MERLO Paolo, SDB; STD; FTTo.
Prof. Straordinario di Teologia morale

MESSANA Cinzia, Lc; PsD, PeL; FSE.
Doc. Invitata per Psicologia

MIDALI Mario, SDB; PhD, STD; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia pastorale fondamentale

MION Renato, SDB; PeD, PhL, STL; FSE.
Prof. Ordinario di Sociologia dell'Educazione

MONNI Gesuino, SDB; PsL; FSE.
Assistente

MONTANI Mario, SDB; PhD; FdF.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia della cultura

MORANTE Giuseppe, SDB; PeD; FSE.
Doc. Aggiunto di Catechetica

MOSETTO Francesco, SDB; STD, SSL; FTTo.
Prof. Straordinario di Scienze bibliche

MOTTO Francesco, SDB; LettD, STL; FT.
Doc. Invitato per Spiritualità salesiana

MULÈ STAGNO Aurelio, SDB; STL; FT.
Doc. Invitato per Liturgia

MURARO Giordano, OP; STD; FTTo.
Doc. Invitato per Pastorale della famiglia

NANNI Carlo, SDB; PhD, STL; FSE.
Prof. Ordinario di Filosofia dell'educazione

NANNINI Flavia, Lc; PsD; FSE.
Doc. Collaboratore per Psicologia

OLIVERO Umberto, SDB; UtrID; FTTo.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Testo del CIC
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ONI Silvano, SDB; LettD; FTTo.
Assistente

PAJER Flavio, FSC; STD, STL; FSE.
Doc. Invitato per Didattica dell'insegnamento

PALUMBIERI Sabino, SDB; PhD, STL; FdF.
Prof. Ordinario di Filosofia dell'uomo

PARENTI Giancarlo, SDB; PhL, STL, ICL; FDC.
Doc. Invitato per Diritto internazionale

PASQUALETTI Fabio, SDB; MAT, PeD; FSCS.
Doc. Aggiunto di Teorie e tecniche della radio

PASQUATO Ottorino, SDB; PhD, HistEcclD, STL; FT.
Prof. Straordinario di Storia della Chiesa antica e medievale

PAVANETTO Anacleto, SDB; LettD; FLCC.
Prof. Straordinario di Lingua e Letteratura greca classica

PELLEREY Michele, SDB; ScMatD; FSE.
Prof. Ordinario di Didattica

PERRENCHIO Fausto, SDB; STD, PhL, SSL; FTTo.
Prof. Straordinario di Scienze bibliche

PICCA Juan, SDB; STD, SSL; FT.
Prof. Straordinario di Scienze bibliche

PIECHOTA Lech, SDB; STD; FT.
Doc. Invitato per Escatologia

PIERONI Vittorio, Lc; PsL; FSE.
Doc. Collaboratore per Sociologia e organizzazione della scuola

PINATO Silvano, RCI; STL; FSE.
Doc. Collaboratore per Metodologia pedagogica

POLÁČEK Klement, SDB; PeD; FSE. 
Prof. Ordinario di Teorie e tecniche dei test

POLIZZI Vincenzo, SDB; MedD, ScBiolD; FSE.
Prof. Ordinario di Biologia

POLLO Mario, Lc; FT.
Doc. Stabilizzato di Animazione culturale
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POSADA CAMACHO Maria Ester, FMA; MissD, STD; FT.
Doc. Invitata per Spiritualità salesiana

PRELLEZO GARCÍA José Manuel, SDB; PeD; FSE.
Prof. Ordinario di Storia dell'Educazione e della Pedagogia

PŘEŘOVSKÝ Ulrich, SDB; HistEcclD, STL; FDC. 
Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia del Diritto Canonico

PRESERN Antonio, SDB; PhD; FSCS.
Doc. Invitato per Comunicazione sociale

PUNZI Ignazio, Lc; PsD; FSE.
Doc. Collaboratore per Psicologia

PURAYIDATHIL Thomas, SDB; PeD; FSE.
Doc. Aggiunto di Pedagogia della comunicazione sociale

RESTUCCIA Paolo, Lc; LettD; FSCS.
Doc. Invitato per Linguaggio e generi radiofonici

RICCI Carlo, Lc; PsD; FSE.
Doc. Collaboratore per Psicologia

RIGGI Calogero, SDB; LettD; FLCC.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Letteratura cristiana antica greca

RIPA DI MEANA Paolo, SDB; STD; FTTo.
Doc. Aggiunto di Teologia dogmatica

RISATTI Ezio, SDB; STD; FTTo.
Doc. Invitato per Teologia pastorale

ROGGIA Giuseppe, SDB; LettD; FSE.
Doc. Invitato per Metodologia pedagogica

RONCA Italo, Lc; LettD; FLCC.
Doc. Invitato per Letteratura latina medievale

RONCO Albino, SDB; PhD, STL; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Psicologia generale e dinamica

ROSSETTI Marco, SDB; SSL; FTTo.
Assistente

ROSSO Stefano, SDB; STL; FTTo.
Doc. Aggiunto di Liturgia ed Omiletica
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SABBARESE Luigi, CS; ICD; FDC.
Doc. Invitato per Processi

SANTOS Emil M., SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Pastorale giovanile: Comunicazione

SARTI Silvano, SDB; ScMatD, StatD; FSE.
Prof. Ordinario di Metodologia della ricerca in Scienze dell'Educazione

SCHWARZ Ludwig, SDB; LettD; FLCC.
Doc. Aggiunto di Lingua e Letteratura latina classica

SCILLIGO Pio, SDB; MAE, PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia sociale

SEMERARO Cosimo, SDB; ArchvD, HistEcclD, STL; FT.
Prof. Ordinario di Storia della Chiesa moderna e contemporanea

SIMONCELLI Mario, SDB; PeD, PhL, STL; FSE.
Prof. Emerito. Già Straordinario di Storia dell'educazione e della pedagogia

SIMONETTI Manlio, Lc; LettD; FLCC.
Doc. Invitato per Letteratura cristiana antica greca

SODI Manlio, SDB; LitD, STL; FT.
Prof. Straordinario di Liturgia Sacramentaria e Pastorale liturgica

SOLDINI Maurizio, Lc; MedD; FT.
Doc. Invitato per Bioetica

SPARACI Paolo, Lc; FSCS.
Doc. Invitato per Informatica e Giornalismo

STELLA Prospero T., SDB; PhD, STD; FdF.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia della filosofia

STICKLER Alfons, E.mo e Rev.mo Sig. Card., SDB; UtrID; FDC.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia del Diritto Canonico

STRUS Andrzej, SDB; SSD, STL; FT.
Prof. Straordinario di Scienze bibliche

TAGLIABUE Carlo, Lc; ScPolD; FSCS.
Doc. Invitato per Storia del cinema

THURUTHIYIL Scaria, SDB; PhD; FdF.
Doc. Aggiunto di Storia della filosofia contemporanea
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TOKARSKI Grzegorz, SDB; LettL; FLCC.
Assistente

TONELLI Riccardo, SDB; STD; FT.
Prof. Ordinario di Pastorale giovanile

TOSO Mario, SDB; PhD, STL; FdF.
Prof. Ordinario di Filosofia sociale e politica

TRENTI Zelindo, SDB; PhD, STL; FSE.
Prof. Ordinario di Pastorale scolastica

TRIACCA Achille, SDB; STD, STOrthDh.c.; FT.
Prof. Ordinario di Liturgia sacramentaria

TRUPIA Piero, Lc; ScPolD; FSCS.
Doc. Invitato per Teoria e tecniche del giornalismo

VALENTINI Donato, SDB; PhD, STD; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia sistematica: Ecclesiologia ed Ecumenismo

VERGARA Fiorella, Lc; PhD; FSE.
Doc. Collaboratore per Psicologia

VICENT Rafael, SDB; SSD, STL; FT.
Prof. Straordinario di Scienze bibliche

VILLATA Giovanni, Dc; STD; FTTo.
Doc. Invitato per Teologia pastorale

VISCONTI Wanda, Lc; PeD, PsD; FSE.
Doc. Stabilizzata per Psicologia evolutiva

WIRTH Morand, SDB; LettD, STL, SSL; FT.
Doc. Aggiunto di Storia dell'Opera salesiana

ZANACCHI Adriano, Lc; ID; FSCS.
Doc. Invitato per Teoria e tecnica della pubblicità

ZANINI Alberto, SDB; PeL; FTTo.
Assistente

ZANNI Natale, SDB; IngElettrD; FSE.
Prof. Straordinario di Didattica

ZEVINI Giorgio, SDB; STD, SSL; FT.
Prof. Ordinario di Scienze bibliche
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PERSONALE NON DOCENTE

APOLLONIO Simona
ASTORRI Ludovico
AUCELLO Giacinto, SDB
BERTORELLO Giuseppe, SDB
CAMPANALE Nicola
CATALANOTTO Cristoforo, SDB
CAVAGNERO Matteo, SDB
CIMINO Maria Rita
IADELUCA Roberto
LANCELLOTTI Emilio
LANGELLA Francesco
LISCI Mario
LONGO Giulia
MASTANTUONO Rosetta
MILONE Catia
MORINELLI Pasqualino
NOLLI Agostino, SDB
OLIVARES Juan, SDB
ORIO Francesco
ORIO Maria Orietta
PASINI Donatella
PELLEGRINI Stefano
PIROLLI Carla
PRANDINI Ottavio
ROSSITTO Elisa
SALVATORE Raffaele
SCALABRINO Piero, SDB
STECCHI Ersilia
STECCHI Tiziana
SZCZERBA Kazimierz, SDB
TOMASI Federica
URBINELLI Maria Grazia
WIECZOREK Grzegorz, SDB
ZUCCHELLI Giuseppe, SDB
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Facoltà e Centri di studio
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FACOLTÀ DI TEOLOGIA

La Facoltà di Teologia (= FT) si può considerare come la cellula madre da
cui prese avvio lo sviluppo dell’intera struttura universitaria. Fu infatti dapprima
il bisogno di avere un certo numero di salesiani preparati nel campo teologico
per l’opera formativa dei giovani, che indusse i Superiori a chiedere alla Santa
Sede, ancora prima del conflitto mondiale 1915-1918, la possibilità che nel Teo-
logato di Foglizzo Canavese (Torino) si conferissero i gradi di baccalaureato e
di licenza in Teologia.

La FT – iniziata istituzionalmente nel 1937 e approvata in modo definitivo
nel 1940 – s’innestò sulla tradizione del precedente Centro di studi che dal 1923
era stato trasferito nella città di Torino. Ne occupò la sede, ne trasse la maggior
parte dei suoi docenti, e divenne il punto d’incontro di numerosi studenti sale-
siani, provenienti da ogni parte del mondo. Là furono formati sacerdoti che la
Santa Sede, in seguito, scelse come vescovi soprattutto per i Paesi dell’America
Latina e dell’Asia.

Vari sono i Decani che con grande senso di responsabilità e di ampiezza di
orizzonti hanno guidato la FT nei primi sessant’anni della sua attività. In ordine
cronologico sono da ricordare: Don Eusebio M. Vismara (1940-1945), Don Na-
zareno Camilleri (1945-1954), il Servo di Dio Don Giuseppe Quadrio (1954-
1959), Don Antonio M. Javierre Ortas (1959-1968), Don Giuseppe G. Gamba
(1968-1973), Don Raffaele Farina (1973-1975), Don Mario Midali (1975-
1981), Don Angelo Amato (1981-1987), Don Juan Picca (1987-1993), Don An-
gelo Amato (1993-1999). Nel mese di aprile del 1999 ha iniziato il proprio ser-
vizio di Decano Don Manlio Sodi.

Un singolare dono di Dio è stato, senza dubbio, il fatto che i tre primi Decani
della Facoltà furono uomini insigni per scienza e santità; la loro memoria resta
in benedizione presso gli antichi allievi e presso coloro che possono confrontar-
si con i loro scritti. Essi furono Don Eusebio M. Vismara (1880-1945), uno dei
primi animatori del movimento liturgico in Italia; Don Nazareno Camilleri
(1906-1973), di cui, insieme a un profondissimo spirito di preghiera, si ricorda
il singolare vigore speculativo; e Don Giuseppe Quadrio (1921-1963), morto
prematuramente, venerato per la profondità e limpidezza dell’insegnamento, per
la grande umanità e per la pazienza eroica con cui affrontò una lunga malattia e
la morte; di lui è in corso la causa di beatificazione.

Tra i Decani della Facoltà si annovera il Card. Antonio M. Javierre Ortas,
che fu anche Rettor Magnifico dell’UPS negli anni 1971-1974. Inoltre è da ri-
cordare che Don Raffaele Farina è stato per ben dodici anni Rettor Magnifico
dell’UPS (1977-1983; 1991-1997); attualmente è Prefetto della Biblioteca Apo-
stolica Vaticana.

All’evoluzione e allo sviluppo della FT hanno contribuito diversi fattori. An-
zitutto, il trasferimento della sede a Roma, nel 1965, con la riunificazione di tut-
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te le Facoltà in un’unica sede e quindi con l’accresciuta possibilità di un dialogo
interdisciplinare più continuo e sistematico. In secondo luogo, l’influsso rinno-
vatore del Concilio Vaticano II e la sua eco nelle solerti attenzioni della Con-
gregazione Salesiana, sia attraverso il Rettor Maggiore – che è il Gran Cancel-
liere dell’Istituzione universitaria – sia attraverso le direttive formulate dai “Ca-
pitoli Generali” della stessa Congregazione. In terzo luogo, le indicazioni della
Santa Sede, prima con le Normae quaedam e poi con la Costituzione apostolica
Sapientia Christiana. E infine, le più diverse sfide emergenti – e le conseguenti
domande di qualificazione – dalle situazioni culturali e pastorali in cui le Chiese
di tutti i continenti si sono trovate a doversi confrontare negli anni del dopo
Concilio.

Il trasferimento della sede da Torino a Roma ha fatto sì che a Torino rima-
nesse la sezione staccata della Facoltà.

Oggi la FT si presenta articolata nei tre cicli accademici di baccalaureato, di
licenza, e di dottorato, con tre specializzazioni: Teologia dogmatica, Teologia
spirituale, e Teologia pastorale.

– L’Istituto di Teologia dogmatica è caratterizzato dallo studio dei contenuti
del messaggio cristiano, soprattutto cristologico e mariologico (con piani di stu-
dio privilegiati in ambito cristologico, mariologico, ecclesiologico-ecumenico, e
liturgico-sacramentale), con particolare attenzione alla storia del dogma. Prepa-
ra docenti ed esperti in Teologia dogmatica, come base essenziale per un corret-
to annuncio cristiano oggi. È una specializzazione che implica due anni di fre-
quenza.

– L’Istituto di Teologia spirituale offre la possibilità di un approfondimento
caratterizzato dall’orientamento apostolico e da una particolare attenzione alla
spiritualità salesiana e giovanile, e alle varie forme differenziate di vita spiritua-
le. I contenuti dottrinali e storici sono integrati con le componenti antropologi-
che e metodologiche in modo da preparare docenti ed esperti in questo ambito
specifico. È una specializzazione che implica due anni di frequenza.

– L’Istituto di Teologia pastorale prepara esperti per settori specifici della
missione della Chiesa nell’ambito della pastorale giovanile. L’attività dell’Isti-
tuto, unitamente a quella dell’Istituto di Catechetica della FSE, converge e si
esplica nel Dipartimento di pastorale giovanile e catechetica. È una specializ-
zazione che implica tre anni di frequenza.

– L’Istituto Superiore di Scienze Religiose offre una formazione filosofico-
teologica organica a laici, religiose e religiosi non sacerdoti; prepara in modo
particolare i candidati al Diaconato permanente e all’insegnamento della religio-
ne cattolica nelle scuole pubbliche, conferendo il titolo di Magistero in Scienze
Religiose, riconosciuto a tale scopo dallo Stato Italiano. È una specializzazione
che implica quattro anni di frequenza.

La presenza della FT non si limita alla sola sede romana dell’UPS. Essa ha
infatti, come sopra accennato, una sezione staccata nella città di Torino, dove è
possibile conseguire il baccalaureato e la licenza in teologia pastorale.

Due centri teologici tedeschi, prima collegati alla FT, nel 1993 sono stati a
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loro volta promossi a Facoltà: si tratta della Philosophisch-Theologische Hoch-
schule di Benediktbeuern (Baviera), dei Salesiani; e della Theologische Hoch-
schule di Vallendar (Coblenza), dei padri Pallottini.

Altri Istituti, dopo essere stati “affiliati” alla FT, sono stati promossi a centri
“aggregati”, avendo così la possibilità di conferire – oltre al titolo di baccalau-
reato – anche quello di licenza. Si tratta dell’Istituto Teologico «S. Tommaso
d’Aquino» di Messina (Italia); del «Sacred Heart» Theological College di Shil-
long (India); del Salesian Studentate of Theology «Kristu Jyoti College» di
Bangalore (India); dell’Instituto de Teología para Religiosos – ITER di Caracas
(Venezuela).

Risultano inoltre “affiliati” alla FT altri centri teologici, che possono conferi-
re il titolo di baccalaureato: il Centro Salesiano de Estudios Eclesiasticos
«Martí-Codolar» di Barcelona (Spagna); lo Studio Teologico Salesiano «San
Paolo» di Cremisan-Gerusalemme (Israele); l’Instituto Teológico Salesiano di
Guatemala (Guatemala); l’Instituto Superior de Teología «Don Bosco» di Ma-
drid (Spagna); il «Don Bosco» Center of Studies di Manila (Filippine); l’Insti-
tuto Teológico «Pio XI» di São Paulo (Brasile); l’Instituto Teológico Salesiano
«Cristo Resucitado» di Tlaquepaque (Messico); l’Institut de Theologie «Saint
François de Sales» di Lubumbashi (Congo); e l’Instituto «Santo Tomás de
Aquino» di Belo Horizonte (Brasile).

È da segnalare infine la “sponsorizzazione” dell’Institut Superior de Ciènces
Religioses «Don Bosco» di Barcelona (Spagna).

La FT promuove ricerche teologiche e iniziative culturali, sia al proprio in-
terno sia in collaborazione con altre Facoltà e Istituzioni universitarie; organiz-
za convegni di studio e di aggiornamento per sacerdoti, educatori e animatori;
cura iniziative di formazione permanente e di diffusione della cultura teologica,
in Italia e all’estero. Numerosissime sono le pubblicazioni – dizionari, volumi,
studi e articoli – elaborate dai professori della Facoltà. Ne sono una testimo-
nianza eloquente e puntuale le pagine dei volumi che raccolgono la Bibliografia
generale dei Docenti dell’UPS (vol. I, 1995; vol. II, 1999).

SEDE DI ROMA

Decano
AMATO Angelo, SDB

Vicedecano
TONELLI Riccardo, SDB

Segretario
ANTHONY Francis Vincent, SDB

Economo
SODI Manlio, SDB
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CONSIGLIO DI FACOLTÀ

AMATO Angelo, SDB
TONELLI Riccardo, SDB
CIMOSA Mario, SDB
COFFELE Gianfranco, SDB
GATTI Guido, SDB
PICCA Juan, SDB
SODI Manlio, SDB
WIRTH Morand, SDB
ZEVINI Giorgio, SDB
AMPUERO ALVAREZ Carlos Rigoberto, Delegato degli studenti
SALERNO Gianluca, Delegato degli studenti

DOCENTI

Docenti Ordinari:
AMATO Angelo, SDB
BUZZETTI Carlo, SDB
CIMOSA Mario, SDB
GATTI Guido, SDB
SEMERARO Cosimo, SDB
SODI Manlio, SDB
TONELLI Riccardo, SDB
TRIACCA Achille M., SDB
ZEVINI Giorgio, SDB

Docenti Emeriti:
BROCARDO Pietro, SDB
CUVA Armando, SDB
FARINA Raffaele, SDB
FAVALE Agostino, SDB
GAMBA Giuseppe G., SDB
HERIBAN Jozef, SDB
JAVIERRE ORTAS Antonio M., E.mo e Rev.mo Sig. Card., SDB
LOSS Nicolò, SDB
MIDALI Mario, SDB
VALENTINI Donato, SDB

Docenti Straordinari:
ANTHONY Francis Vincent, SDB
CARLOTTI Paolo, SDB
COFFELE Gianfranco, SDB
GALLO Luis, SDB
MARITANO Mario, SDB
PASQUATO Ottorino, SDB
PICCA Juan, SDB
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STRUS Andrzej, SDB
VICENT Rafael, SDB

Docenti Aggiunti:
BALDERAS R. Octavio, SDB
ESCUDERO CABELLO Antonio, SDB
GARCÍA GUTIERREZ Jesús Maria, SDB
MAFFEI Giuseppe, SDB
SANTOS Emil, SDB
WIRTH Morand, SDB

Docenti Stabilizzati:
POLLO Mario, Lc

Docenti Invitati:
ALBERICH S. Emilio, SDB
ALESSI Adriano, SDB
ARDITO Sabino, SDB
ARTO Antonio, SDB
BAJZEK Jože, SDB
BARUFFA Antonio, SDB
CABRA Pier Giordano, SDB
CIARDI Fabio, SDB
FUSCO Roberto, Lc
LIOY Franco, SDB
MARCUZZI Piero Giorgio, SDB
MION Renato, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB
MOTTO Francesco, SDB
MULÈ STAGNO Aurelio, SDB
PALUMBIERI Sabino, SDB
PIECHOTA Lech, SDB
POSADA M.Ester, FMA
SOLDINI Maurizio, Lc
THURUTHIYIL Scaria, SDB
TRENTI Zelindo, SDB
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SEZIONE DI TORINO

Istituto Internazionale Don Bosco
Via Caboto, 27
10129 Torino
Tel. 011.581.11 – Fax 011.581.13.96
E-mail: crocetta@ups.urbe.it presideto@ups.urbe.it

Preside
MOSETTO Francesco, SDB

Segretario
CAVIGLIA Giovanni, SDB

CONSIGLIO DELLA SEZIONE

MOSETTO Francesco, SDB
BERGAMELLI Ferdinando, SDB
BIANCARDI Giuseppe, SDB
GOZZELINO Giorgio, SDB
BUSSOLINO Ugo, SDB, Delegato degli studenti
MARTELLI Alberto, SDB, Delegato degli studenti

DOCENTI

Docenti Ordinari:
CAVIGLIA Giovanni, SDB
GOZZELINO Giorgio, SDB

Docenti Emeriti:
FERASIN Egidio, SDB
OLIVERO Umberto, SDB

Docenti Straordinari:
BERGAMELLI Ferdinando, SDB
FRIGATO Sabino, SDB
MERLO Paolo, SDB
MOSETTO Francesco, SDB
PERRENCHIO Fausto, SDB

Docenti Aggiunti:
BIANCARDI Giuseppe, SDB
GIRAUDO Aldo, SDB
MARCHIS Maurizio, SDB
RIPA DI MEANA Paolo, SDB
ROSSO Stefano, SDB
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Assistenti:
BOZZOLO Andrea, SDB
CARELLI Roberto, SDB
ONI Silvano, SDB
ROSSETTI Marco, SDB
ZANINI Alberto, SDB

Docenti Invitati:
ARCOSTANZO Elio, SDB
BONINO Roberto, Lc
CARRERO Luciano, SDB
FERRERO Bruno, SDB
FILIPPI Mario, SDB
MANDRILE Ezio, Dc
MURARO Giordano, OP
RISATTI Ezio, SDB
VILLATA Giovanni, Dc

ISTITUTI TEOLOGICI AGGREGATI

1. Istituto Teologico «S. Tommaso d’Aquino»
Messina - Italia
Preside: Prof. Nunzio CONTE, SDB
Ind.: Via del Pozzo, 43 - C.P. 28

98121 Messina - ITALIA
Tel. 090.36.39.97 - Fax 090.47.467
E-mail: estisi@sdb.org

2. Sacred Heart Theological College
Shillong - India
Preside: Prof. Sebastian PALLISSERY, SDB
Ind.: Sacred Heart Theological College

Mawlai, Shillong 793 008
Meghalaya - INDIA
Tel. (0091-364) 250.141 - Fax (0091-364) 250.144

3. Salesian Studentate of Theology «Kristu Jyoti College»
Bangalore - India
Preside: Prof. Dominic VELIATH, SDB
Ind.: Kristu Jyoti College

Krishnarajapuram
Bangalore 560 036 - INDIA
Tel. (0091-80) 851.00.12 - Fax (0091-80) 851.20.12
E-mail: kjc@giasdbga.vsnl.net.in
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ISTITUTI TEOLOGICI AFFILIATI

1. Centro Salesiano de Estudios Eclesiasticos «Martí-Codolar»
Barcelona - Spagna
Preside: Prof. Jordi LATORRE I CASTILLO, SDB
Ind.: Centre Teològic Salesià «Martí-Codolar»

Avda. Card. Vidal i Barraquer, 8
E-08035 Barcelona - SPAGNA
Tel. (0034-3) 429.18.03 - Fax (0034-3) 420.88.17
E-mail: marti-codolar.sagrat@deinfo.es

2. Instituto de Teología para Religiosos - ITER
Caracas - Venezuela
Preside: Prof. José CRUZ AYESTARÁN, SJ
Ind.: 3ª Avenida con 6ª Transversal (H. Benaim Pinto)

Apartado 68865 - Altamira
Caracas 1061-A - VENEZUELA
Tel. (0058-2) 261.85.84 - Fax (0058-2) 265.32.64

3. Studio Teologico Salesiano «San Paolo»
Cremisan/Betlemme - Israele
Preside: Prof. Giovanni CAPUTA, SDB
Ind.: Studio Teologico Salesiano «San Paolo»

P.O. Box 160
Cremisan/Betlemme - ISRAELE
Tel. (00972-2) 742.605 - Fax (00972-2) 744.827
E-mail: cremisan@p-ol.com

4. Instituto Teológico Salesiano
Guatemala - C.A.
Preside: Prof. Alejandro HERNÁNDEZ, SDB
Ind.: Instituto Teológico Salesiano

20 Avenida 13-45, Zona 11
01911 Guatemala, - GUATEMALA C.A.
Tel. (00502-2) 4737.295 - Fax (00502-2) 4737.856
E-mail: teologia@ufm.edu.gt

5. Instituto Superior de Teología «Don Bosco»
Madrid - Spagna
Preside: Prof. Paulino MONTERO CARRASCO, SDB
Ind.: Instituto Superior de Teología «Don Bosco»

Ronda Don Bosco, 5
E-28044 Madrid - SPAGNA
Tel. (0034-1) 508.77.40 - Fax (0034-1) 508.14.09
E-mail: diristdb@arrakis.es



61

6. Don Bosco Center of Studies
Manila - Filippine
Preside: Prof. John CABRIDO, SDB
Ind.: Don Bosco Center of Studies

P.O. Box 8206 CPO
1700 Parañaque, Metro Manila - Filippine
Tel. (0063-2) 823.94.83 - Fax (0063-2) 822.36.13
E-mail: sdbfil@cnl.net

7. Instituto Teológico Pio XI
São Paulo - Brasile
Preside: Prof. Luiz ALVES DE LIMA, SDB
Ind.: Instituto Teologico Pio XI

Rua Pio XI, 1100 - Alto da Lapa
05060-001 São Paulo, SP - BRASILE
Tel. (0055-11) 831.82.66 - Fax (0055-11) 831.85.74
E-mail: lima@salesianos.org.br

8. Instituto Teológico Salesiano «Cristo Resucitado»
Tlaquepaque, Jal. - Messico
Preside: Prof. Juan Bosco JIMÉNEZ, SDB
Ind.: Instituto Teologico Salesiano

Tonalá 344 – Apdo. 66
45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal - MESSICO
Tel. (0052-3) 657.48.37 - Fax (0052-3) 635.54.54
E-mail: redn-m19@informador.com.mx

9. Institut de Theologie Saint François de Sales
Lubumbashi - R.D. Congo
Preside: Prof. Gabriel NGENDAKURYIO, SDB
Ind.: Institut St. François de Sales

B.P. 372 Lubumbashi - R.D. Congo
c/o Procure des Missions BP 17
Wespelaarsebaan, 250
B-3190 Boortmeerbeek - BELGIO
Fax (0032-16) 60.86.56

10. Instituto Santo Tomás de Aquino
Belo Horizonte - Brasile
Preside: Prof. Cleto CALIMAN, SDB
Ind.: Instituto Santo Tomás de Aquino

Rua Itutinga, 240 - Minas Brasil
30535-640 Belo Horizonte, MG - BRASILE
Tel. (0055-31) 464.06.07 - Fax (0055-31) 464.22.44
E-mail: caliman@gesnet.com.br
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Attività nell’anno accademico 1998-1999

Gli avvenimenti che caratterizzano e qualificano la vita della FT sono pun-
tualmente segnalati nel periodico Notizie che ogni sei mesi raggiunge tutti colo-
ro che desiderano mantenersi in contatto con l’UPS. Per l’anno accademico
1998-1999 si segnala in particolare:

1. Sezione di Roma

1.1. Nuovi docenti, nomine e promozioni

Il 3 dicembre 1998 il Gran Cancelliere D. Juan Edmundo Vecchi promuove-
va il Prof. D. Ottorino Pasquato a Professore Ordinario di Storia della Chiesa
Antica e Medievale.

Il 4 dicembre il Prof. D. Cosimo Semeraro è stato eletto Direttore del Centro
Studi Don Bosco.

Con Decreto del Gran Cancelliere del 17 marzo 1999, il Prof. D. Manlio So-
di veniva nominato Decano della Facoltà di Teologia per il triennio 1999-2002.
Il Prof. D. Riccardo Tonelli veniva successivamente confermato Vice Decano
della Facoltà.

Il 29 marzo, il Santo Padre nominava il Rev.mo D. Angelo Amato Segreta-
rio della Pontificia Accademia Teologica.

Il 24 giugno il Gran Cancelliere nominava il Prof. D. Sabino Frigato Preside
della Sezione torinese della Facoltà di Teologia.

Il 26 giugno il Gran Cancelliere nominava Docente Aggiunto il Prof. D. Fa-
bio Attard assegnandogli la cattedra di Teologia morale.

Il 2 luglio il Gran Cancelliere nominava il Prof. D. Giorgio Zevini Direttore
dello Studio Teologico Salesiano «San Paolo» di Cremisan-Gerusalemme
(Israele).

Il 13 settembre 1999 il Gran Cancelliere promuoveva il Prof. D. Antonio
Escudero Cabello a Professore Straordinario di Teologia sistematica e Mario-
logia.

1.2. Appuntamenti culturali di particolare rilievo

Il 3 dicembre 1998 il Dr. Zvi Greenhut, dell’Israel Antiquity Authority di
Gerusalemme, ha tenuto una Conferenza sul tema: «Jerusalem Revealed - the
Akeldama Tombs, the “Caiphas Tomb” and Some Other Recent Discoveries in
Jerusalem».

Il 17 dicembre si è tenuta una tavola rotonda dal titolo: «Omelia: un lieto
messaggio per la vita dei fedeli» in occasione della presentazione del Dizionario
di Omiletica (LDC-Velar, Leumann-Gorle 1998), pubblicato a cura di M. Sodi e
A.M. Triacca.



63

Il 12 maggio 1999 è stata realizzata la Presentazione della Miscellanea, dal
titolo: “Dummodo Christus annuntietur”, preparata dai Proff. A. Strus e R.
Blatnicky in occasione del raggiungimento del titolo di “professore emerito” del
Prof. Jozef Heriban.

1.3. Attività degli Istituti

a) Istituto di Teologia dogmatica

L’Istituto ha organizzato – sotto la direzione del Prof. D. Gianfranco Coffele
– il corso di Formazione permanente al quale hanno partecipato 64 missionari e
missionarie di diverse congregazioni e diocesi. Il corso si è svolto dal 27 set-
tembre al 18 dicembre 1998. Vi sono stati coinvolti 35 professori, specialisti
nelle diverse discipline e dinamiche proposte.

Nel mese di febbraio 1999 si è realizzato un viaggio di studio a Palermo e a
Monreale. La visita è stata guidata dall’Arch. Vincenzo Gorgone, sdb.

Si è curata la pubblicazione di due Miscellanee per salutare il passaggio a
professori “emeriti” di due docenti dell’Istituto di Dogma: “Dummodo Christus
annuntietur”. Studi in onore del prof. Jozef Heriban, a cura di A. Strus e R.
Blatnický; e “Dilexit Ecclesiam”. Studi in onore del prof. Donato Valentini, a
cura di G. Coffele.

b) Istituto di Teologia spirituale

L’anno accademico 1998-1999 ha portato l’Istituto di Spiritualità alle soglie
di una data importante: il 25° anno di vita. Infatti il 28 febbraio 1974 il Gran
Cancelliere don Luigi Ricceri inaugurava ufficialmente il Biennio di Spiritualità
e l’Istituto. In sintonia con questa ricorrenza e accogliendo l’invito dell’attuale
Gran Cancelliere, l’Istituto ha intrapreso una completa e approfondita revisione
del curricolo per rilanciare il proprio qualificato servizio secondo le nuove ur-
genze. Un’altra preoccupazione è stata quella di mantenersi aperto alla col-
laborazione con l’Istituto di Metodologia Pedagogica della FSE per attuare
l’auspicata proposta di un curricolo in cui si possano trovare opportunamente
coordinati i rispettivi contributi in vista della preparazione dei «formatori» delle
vocazioni alla vita consacrata e presbiterale.

Nella prospettiva dello sviluppo dell’Istituto è stata ripristinata la collana
«Studi di Spiritualità», curata dall’Istituto, con la pubblicazione del volume di
P. Brocardo, Maturare nel dialogo fraterno (LAS, Roma 1999). Il volume ri-
prende, con ampi aggiornamenti, gli argomenti trattati dall’Autore in un corso
tenuto nel curricolo di spiritualità.

Nel corso dell’anno accademico sono state realizzate due iniziative speciali,
con la partecipazione di quasi tutti gli studenti iscritti alla specializzazione: la
giornata d’Istituto, il 18 novembre 1998, dedicata alla verifica dei corsi del cur-
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ricolo e alla visita degli scavi della Tomba di san Pietro in Vaticano; nel secon-
do semestre (1999) la visita del Monastero di Bose (Biella), dove gli studenti
hanno potuto condividere per tre giorni con la comunità momenti di preghiera e
di riflessione.

La nomina di don Giorgio Zevini – come sopra accennato – è venuta a priva-
re l’Istituto della sua presenza. Durante i molti anni di docenza nella FT, il Prof.
Zevini ha tenuto vari corsi e seminari nel curricolo di spiritualità ed è stato Di-
rettore dell’Istituto dal 1990 al 1996.

c) Istituto di Teologia pastorale

L’Istituto è impegnato, in stretta collaborazione con l’Istituto di Catechetica
della FSE, alla revisione attenta dei corsi, seminari e tirocini, che caratterizzano
il Dipartimento di pastorale giovanile e catechetica.

La revisione di Statuti e Ordinamenti dell’UPS ha dato il via libera ad un ri-
pensamento abbastanza sostanziale dell’impianto didattico del Dipartimento.
Ora, nella logica globale di questo impianto, si rende necessaria una verifica
delle ratio dei singoli corsi, per valutare il loro significato nell’insieme, studiare
le eventuali inutili sovrapposizioni, e individuare la presenza di possibili lacune.

Su questo impegnativo compito l’Istituto è coinvolto con il peso della sua
competenza e responsabilità nell’ambito della Teologia pastorale.

d) Istituto Superiore di Scienze Religiose

Nell’anno accademico 1998-1999 l’Istituto ha svolto la sua ordinaria attività
accademica, arricchita da due novità. Anzitutto, una pausa di riflessione per ri-
vedere a fondo l’impostazione dell’Istituto; questo ha comportato la non accet-
tazione di nuovi studenti per questo anno accademico e l’incoraggiamento ai già
iscritti a completare il loro curricolo. In secondo luogo, l’Istituto ha firmato con
l’Ufficio Scuola del Vicariato di Roma una Convenzione secondo cui alcuni
corsi del corrente anno sono aperti anche ai Docenti di Religione di Roma, che
necessitano di un aggiornamento.

Accanto alla regolare attuazione della programmazione didattica per gli stu-
denti del 2°, 3° e 4° anno è da segnalare, in particolare, un seminario interdisci-
plinare su «Questioni di Bioetica», realizzato con la collaborazione del dr. M.
Soldini e del prof. G. Gatti professore di Teologia morale.

Il 15 ottobre 1998 si è svolta la tradizionale “Tavola rotonda” d’inizio anno,
sul tema: «La Bibbia nell’Insegnamento della Religione, nella Catechesi e nella
Famiglia». Relatori sono stati il prof. M. Cimosa, direttore dell’Istituto, il prof.
C. Buzzetti, il prof. C. Bissoli, il prof. U. Gianetto, e la sig.ra Luciana Tarta-
glione, insegnante di religione. In questa occasione sono stati presentati gli Atti
della precedente “Tavola rotonda”: L’insegnante di religione nell’attuale rinno-
vamento dell’educazione scolastica (a cura di M. Cimosa, LAS, Roma 1998), e
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il volume del prof. O. Pasquato, I laici in Giovanni Crisostomo. Tra Chiesa, fa-
miglia e città (LAS, Roma 1998).

In questa linea, infine, è doveroso segnalare gli Atti delle precedenti “Tavole
rotonde” già pubblicati: M. Cimosa (ed.), Comunicare la Fede. Quali linguag-
gi? (Dehoniane, Roma 1995); Id. (ed.), Il Vangelo della Vita (Dehoniane, Roma
1996); G. Coffele (ed.), Appuntamento cristiano al 2000 (LAS, Roma 1997); Id.
(ed.), La vita cristiana come vita nello Spirito (LAS, Roma 1998).

2. Attività della Sezione di Torino

2.1. Nuovi docenti e nomine

Il Prof. D. Ferdinando Bergamelli, docente di Patristica, prende il posto del
Prof. D. Mario Maritano chiamato alla sede romana.

Iniziano l’attività di docenza in qualità di Assistenti don Andrea Bozzolo e
don Roberto Carelli (Teologia sacramentaria) e don Marco Rossetti (Sacra
Scrittura).

Il 25 settembre 1998 don Stefano Rosso viene nominato segretario della
Commissione regionale piemontese per l’ecumenismo.

Il 24 giugno 1999 il Gran Cancelliere nomina il Prof. D. Sabino Frigato Pre-
side della Sezione.

Il 26 giugno il Gran Cancelliere nomina il Prof. D. Ezio Risatti Docente Ag-
giunto.

2.2. Appuntamenti culturali di rilievo

In occasione dell’apertura ufficiale dell’anno accademico i proff. G. Ambro-
sio e F. Garelli tengono la prolusione sul tema: “Progetto culturale orientato in
senso cristiano”.

Nel mese di novembre i docenti della Sezione promuovono tre incontri teo-
logico-pastorali sul tema: “Il Padre di Gesù Cristo”.

Il 13 novembre il prof. G. Gozzelino presenta l’enciclica “Fides et Ratio”.
Il 19 novembre viene solennemente commemorato il Servo di Dio don Giu-

seppe Quadrio. Relatori: i proff. F. Bergamelli, E. Ferasin, e R. Bracchi della
sede romana.

Il 29 gennaio 1999 il prof. F. Traniello dell’Università di Torino presenta il
volume di Francis Desramaut: “Don Bosco en son temps” (ed. SEI); in tale oc-
casione l’autore stesso svolge una relazione su “L’azione sociale di Don Bosco
nel suo secolo”.

Il 25 febbraio ha luogo un’originale rappresentazione multimediale della
“Passione secondo Giovanni” di J.S. Bach.
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LA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

Storia e identità

I primordi della Facoltà di Scienze dell’Educazione (FSE) risalgono al 1937,
nell’ambito dell’incipiente Pontificio Ateneo Salesiano, sotto gli auspici dell’al-
lora Rettor Maggiore dei Salesiani, don Pietro Ricaldone. Egli volle che all’inter-
no della Facoltà di Filosofia ci fossero, tra l’altro, un Istituto e Seminario di Peda-
gogia con una speciale Scuola Catechetica, e un Istituto di Psicologia, in vista del-
la formazione di insegnanti ed educatori competenti in pedagogia e didattica.

Fu l’inizio di una crescita costante e di un moltiplicarsi di iniziative, di ricer-
che e di studi, che portarono nel 1956 all’Istituto Superiore di Pedagogia, auto-
rizzato a conferire gradi accademici in scienze pedagogiche e diplomi in peda-
gogia, didattica, catechetica e psicologia.

Anima di questa intensa attività fu il salesiano brasiliano don Carlos Leóncio
da Silva, direttore dell’Istituto dal 1940 al 1952. Gli furono collaboratori e pro-
seguirono la sua opera, tra gli altri, don Pietro Braido e don Luigi Calonghi tut-
tora operanti nella Facoltà, e il compianto don Vincenzo Sinistrero.

Nel 1954 fu fondata la rivista Orientamenti Pedagogici, molto apprezzata in
Italia e all’estero per i suoi contributi scientifici nel campo delle scienze peda-
gogiche e per i suoi interventi a favore dell’educazione.

La sede accademica fu a Torino fino al 1958, quindi a Roma prima presso
l’Istituto Salesiano “Sacro Cuore” e dal 1965 nella nuova sede, che raccoglie at-
tualmente le sei Facoltà dell’UPS.

Quando con Motu Proprio del 24 maggio 1973 papa Paolo VI elevò l’Ate-
neo Salesiano al grado di Università, l’Istituto Superiore di Pedagogia assunse
l’attuale struttura di Facoltà di Scienze dell’Educazione. In quella occasione il
Papa mise l’accento sulla caratterizzazione educativa e formativa della giovane
Università, secondo l’ispirazione del sistema educativo di San Giovanni Bosco
e secondo i principi della pedagogia cattolica.

Questa originalità “pedagogica” è stata sottolineata di nuovo da Papa Gio-
vanni Paolo II il 3 aprile 1979, nell’udienza agli studenti e ai docenti delle uni-
versità ecclesiastiche romane. Egli affermò che l’Università Salesiana, «pur di
fondazione recente, vuole affermarsi con una nota di originalità nel settore delle
discipline pedagogiche».

Educare è il titolo emblematico di una enciclopedia in tre volumi, che ha co-
nosciuto diverse edizioni ed è ormai classica nel suo genere, frutto della col-
laborazione unitaria dei professori della FSE. Essa trova oggi la sua continua-
zione nella collana “Enciclopedia delle Scienze dell’Educazione” pubblicata
dall’editrice dell’Università (Editrice LAS) e nel Dizionario di Scienze dell’edu-
cazione (1997), che intende offrire a studiosi e studenti un agile, ma solido,
strumento interdisciplinare di studio e consultazione.
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Sul binomio educazione-scienze si regge del resto la struttura e l’essere stes-
so della FSE. Il primo termine, educazione, ne dice il centro d’attenzione. Il se-
condo, scienze, ne esprime il rigore e la molteplicità di prospettive e di interven-
ti, secondo i diversi “gradi di sapere”, con cui si intende contribuire alla soluzio-
ne dei gravi problemi dell’educazione contemporanea, evitando sia la genericità
e il pressappochismo sia il riduttivismo e l’unilateralità scientifica. L’interazio-
ne costante tra le diverse scienze, il confronto con il patrimonio culturale, in
primo luogo cristiano, e con la viva prassi ne costituiscono la metodologia di
fondo sia nella ricerca sia nell’ordinamento degli studi sia nell’attività didattica.

È nota la qualità degli studi della FSE, nel settore della Catechetica e della
Pastorale giovanile, come in quello della Pedagogia, della Didattica e della Psi-
cologia dell’educazione, che si fa apprezzare in Italia e all’estero per la sua ca-
ratterizzazione umanistica, personalistica, educativa e popolare. Oltre al corso di
Licenza (Laurea), è stato attivato da alcuni anni anche un Corso di Specializza-
zione post-lauream, che rilascia titoli abilitanti all’esercizio della professione di
Psicologo e di Psicoterapeuta in Italia (Legge n. 56 del 18.2.1989). Un altro
Corso di specializzazione post-lauream è quello di Pedagogia Religiosa. Ap-
prezzate le ricerche sociologiche sulla realtà giovanile, sulla formazione profes-
sionale e sull’insegnamento della religione, condotte a termine in questi anni.

Ma ha pure ormai una solida tradizione l’attenzione alla pedagogia vocazio-
nale, all’orientamento e alla formazione professionale, alla pedagogia familiare
e sociale. In questi ultimi anni si cerca di dare un più ampio respiro alla peda-
gogia dei mass media attraverso lo studio pedagogico della comunicazione so-
ciale.

Per attuare i nuovi compiti, la FSE si articola in Istituti: l’Istituto di Teoria e
storia dell’educazione e della pedagogia, di Metodologia pedagogica, di Meto-
dologia didattica e di Pedagogia della Comunicazione sociale, di Catechetica, di
Psicologia dell’educazione, e di Sociologia dell’educazione. E si serve di Centri
specializzati: l’Osservatorio permanente della condizione giovanile, il Centro di
Consulenza psicopedagogica. Recentemente si sta rilanciando il Centro di Pe-
dagogia della Comunicazione sociale.

La sensibilità educativa e pedagogica è rivolta in primo luogo alla popola-
zione studentesca della FSE, che supera le mille unità, delle più disparate na-
zionalità e in rilevante percentuale laici: non solo con l’attuazione di opportune
strutture e servizi per l’apprendimento e l’avviamento alla ricerca, ma anche at-
traverso la cura formativa e il servizio pastorale nei loro riguardi.

Orizzonte di senso, che anima il tutto, è quella “sintesi vitale per la gloria di
Dio e per l’integrale sviluppo dell’uomo”, di cui parla il Proemio della Costitu-
zione Apostolica Sapientia Christiana, e che ispira l’intero magistero di Gio-
vanni Paolo II.
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Decano
NANNI Carlo, SDB

Vicedecano
MALIZIA Guglielmo, SDB

Segretario
DE SOUZA Cyril, SDB

Economo
PURAYIDATHIL Thomas, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

NANNI Carlo, SDB
MALIZIA Guglielmo, SDB
ALBERICH SOTOMAYOR Emilio, SDB
ARTO Antonio, SDB
BAJZEK Jože, SDB
CALIMAN Geraldo, SDB
FIZZOTTI Eugenio, SDB
MACARIO Lorenzo, SDB
PRELLEZO GARCÍA José Manuel, SDB
TRENTI Zelindo, SDB
ZANNI Natale, SDB
BASILE Maria Francesca, Delegato degli studenti
PASQUA Ornella, Delegato degli studenti

DOCENTI

Docenti Ordinari:
ALBERICH SOTOMAYOR Emilio, SDB
ARTO Antonio, SDB
BAJZEK Jože, SDB
BISSOLI Cesare, SDB
FIZZOTTI Eugenio, SDB
GEVAERT Joseph, SDB
MACARIO Lorenzo, SDB
MALIZIA Guglielmo, SDB
MION Renato, SDB
NANNI Carlo, SDB
PELLEREY Michele, SDB
POLÁČEK Klement, SDB 
POLIZZI Vincenzo, SDB
PRELLEZO GARCÍA José Manuel, SDB
SARTI Silvano, SDB
TRENTI Zelindo, SDB
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Docenti Emeriti:
BRAIDO Pietro, SDB
CALONGHI Luigi, SDB
GAMBINO Vittorio, SDB
GIANETTO Ubaldo, SDB
GIANOLA Pietro, SDB
GROPPO Giuseppe, SDB
RONCO Albino, SDB
SIMONCELLI Mario, SDB

Docenti Straordinari:
COMOGLIO Mario, SDB
ZANNI Natale, SDB

Docenti Aggiunti:
CALIMAN Geraldo, SDB
DE SOUZA Cyril, SDB
KAPPLIKUNNEL Mathew, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB
PURAYIDATHIL Thomas, SDB

Docenti Stabilizzati:
CANGIÀ Caterina, FMA
CASTELLAZZI Vittorio Luigi, Dc
MESSANA Cinzia, Lc
VISCONTI Wanda, Lc

Assistenti:
MONNI Gesuino, SDB

Docenti Invitati:
AVALLONE Francesco, Lc
BUTTARELLI Silvio, SDB
CASELLA Francesco, SDB
CENCINI Renato Amedeo, FDCC
COLASANTI Anna Rita, Lc
DAZZI Nino, Lc
DE LEO Gaetano, Lc
DE LUCA Maria Luisa, Lc
DE NITTO Carla, Lc
FERRAROLI Lorenzo, SDB
FRISANCO Renato, Lc
GARCÍA GUTIERREZ Jesús Manuel, SDB
GATTI Mauro, Lc
GIANNATELLI Roberto, SDB
GIANOLI Ernesto, SDB
GOYA Benito, OCD
LEWICKI Tadeusz, SDB
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MASINI Vincenzo, Lc
MIDALI Mario, SDB
PAJER Flavio, SDB
ROGGIA Giuseppe, SDB
SCILLIGO Pio, SDB

Collaboratori:
BARRECA M.Serena, Lc
GISMONDI Angelo, Lc
IBBA Paola, FMGB
NANNINI Flavia, Lc
PIERONI Vittorio, Lc
PINATO Silvano, RCJ
PUNZI Ignazio, Lc
RICCI Carlo, Lc
VERGARA Fiorella, Lc
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Attività nell’anno accademico 1998-1999

1. Studenti e nuovi docenti

Le nuove iscrizioni per l’a.a. 1998-99 sono state circa 170. Nel suo comples-
so la FSE ha oltre 1000 studenti, senza contare gli iscritti agli Istituti sponso-
rizzati.

Il Prof. D. Giuseppe Roggia è stato nominato Docente Aggiunto.
Il Prof. D. Francesco Casella, dell’Istituto Storico Salesiano della Casa Ge-

neralizia, ha iniziato la sua collaborazione negli insegnamenti di Storia dell’edu-
cazione e della pedagogia.

La Prof.ssa Caterina Cangià, fma, è stata promossa Docente Stabilizzata nel-
l’ambito della comunicazione sociale e della multimedialità.

La Prof.ssa Cinzia Messana è stata promossa Docente Stabilizzata per la cat-
tedra di Psicologia della personalità e delle differenze individuali.

Il Prof. D. Silvano Sarti, docente di molte generazioni di studenti, è giunto
all’“Emeritato”.

2. Appuntamenti culturali e pubblicazioni

In data 6 ottobre 1998 il Gran Cancelliere ha emanato il decreto dell’Unione
per sponsorizzazione alla Facoltà di Scienze dell’Educazione della Scuola Edu-
catori Professionali con sede nell’Istituto Salesiano Maria Immacolata di Firen-
ze, e dell’Istituto di Ricerca e Formazione Professionale “Progetto Uomo” (IPU)
della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT) di Roma.

Dal 25 al 28 marzo 1999 l’Istituto di Catechetica ha realizzato un viaggio di
studio a Parigi. Vi hanno partecipato una trentina di studenti guidati dal Prof.
Bissoli ed accompagnati dai Proff. Alberich, De Souza, Morante. Sono stati vi-
sitati molti Centri, i cui responsabili si sono premurati di fornire ampie informa-
zioni sia sugli obiettivi che sulle diverse iniziative formative:

– Service de la Catéchèse della diocesi di Parigi
– Centre National de l’Éducation Religieuse
– L’Institut Supérieur de Pédagogie Cathéchétique
– L’Aumônerie de l’Enseignement public
– Il centro pastorale di Les Halles-Beaubourg.
Sempre nel mese di marzo ha avuto inizio la seconda edizione del Corso di

Specializzazione in Pedagogica Religiosa, aperto questa volta soltanto agli in-
segnanti di religione delle scuole secondarie.

Il 22 aprile 1999 un gruppo di docenti e studenti della Facoltà di Scienze del-
la Formazione dell’Università degli Studi di Bari ha visitato la nostra Facoltà.
Nell’incontro ci si è confrontati su metodi, procedure e orizzonti pedagogici e
didattici nel loro rapido evolversi contemporaneo.

Sempre in aprile è stato pubblicato dalla Elledici un testo dal titolo: Annale



72

1998. Rassegna annuale di studi di Catechetica e di pedagogia religiosa. Il vo-
lumetto, sostituisce la gloriosa Rassegna delle Riviste: oltre allo spoglio delle
principali riviste di pedagogia religiosa comprende una panoramica degli studi e
dei documenti magisteriali più significativi pubblicati durante l’anno; richiama
inoltre tematiche particolarmente urgenti nel contesto attuale.

“Psicoterapia e salute”: è questo il titolo della nuova collana, edita dalla
LAS, e curata dai Proff. Pio Scilligo e Eugenio Fizzotti, che accoglie pubblica-
zioni di alto valore scientifico, rivolte in modo specifico agli specializzandi del-
la Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica. I primi titoli che
hanno visto la luce sono stati: “La pianificazione del trattamento in psicotera-
pia”, di Richard Makover, e “Diagnosi interpersonale e trattamento dei distur-
bi di personalità” di Lorna Smith Benjamin, dell’Università dell’Utah. In coin-
cidenza con l’apparizione di questo secondo volume, l’autrice ha tenuto un se-
minario per gli specializzandi della Scuola Superiore di Specializzazione in Psi-
cologia Clinica il 7 e 8 giugno 1999.

Il numero 3/1999 (maggio-giugno) della rivista “Orientamenti Pedagogici”
ha costituito un numero unico sulle riforme dei sistemi di istruzione e di forma-
zione (a livello italiano, europeo e mondiale in vista del terzo millennio).

La FSE, grazie alla solerte e competente azione del Prof. Geraldo Caliman,
ha incrementato il suo sito internet (http://giovani.ups.urbe.it).

3. Convegni e seminari di studi

Dal 3 al 5 gennaio 1999 si è svolto il Convegno di aggiornamento pedagogi-
co che ad anni alterni la Facoltà propone. Il tema di quest’anno era “Giovani,
Orientamento e Educazione”. Il Convegno ha esplorato le dimensioni fonda-
mentali della problematica e cercato di presentare proposte educative adeguate.
Accanto alle relazioni riguardanti i diversi ambiti dell’orientamento, si sono
svolte “sessioni parallele”, cioè gruppi di studio che hanno approfondito la pro-
blematica nelle varie istituzioni e situazioni educative (famiglia, scuola, forma-
zione professionale, associazioni, movimenti, comunità formative, portatori di
handicap ecc.). Le relazioni sono state precedute dalla proiezione di brevi cor-
tometraggi prodotti in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunica-
zione Sociale. Ampio spazio è stato riservato nei pomeriggi alla visita di
“stand” con proposte di percorsi esplorativi ed operativi.

Gli atti sono stati pubblicati presso la LAS.

Si segnalano altri incontri promossi dagli Istituti della FSE:
“In principio è la relazione. Viktor E. Frankl: quale eredità?”. Questo il tito-

lo del convegno, organizzato dall’Istituto di Psicologia, svoltosi il 12 dicembre
1998. Alla manifestazione erano presenti la sig.ra Elly, vedova dello psichiatra
scomparso, e il nipote, Alexander Vesely.

Patricia Crittenden, ricercatrice di Miami (Florida), massima esperta della
teoria dell’attaccamento, ha tenuto un seminario, svoltosi nei giorni 26-28 feb-
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braio 1999, per gli iscritti alla Scuola Superiore di Specializzazione in Psicolo-
gia Clinica.

Il 13 marzo 1999, promosso dall’Istituto di Catechetica, si è tenuto il consue-
to Seminario annuale di studio guidato quest’anno dal prof. Herman Lombaerts,
docente di Catechetica presso l’Università di Lovanio sul tema: “Une approche
systémique et contextuelle de la catéchétique fondamentale”.

Il 13 marzo 1999, promosso dall’Istituto di Psicologia, ha avuto luogo un se-
minario di studio sul tema “Omeopatia e logoterapia. Via col senso…”.

Notevole interesse ha suscitato il convegno “Frammenti di innocenza. Abusi
sessuali all’infanzia: dare senso a un’esistenza violata”, svoltosi il 20 marzo
1999 su organizzazione congiunta dell’Istituto di Psicologia, dell’Associazione
di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana e dell’Associazione “Cultura e
Professione”.

“La musica tra scienza, arte e terapia”: attorno a questo argomento ha avuto
luogo un incontro, promosso dall’Istituto di Psicologia il 23 marzo 1999.
L’occasione è stata data dalla pubblicazione del volume La medicina dei suoni
(Borla, Roma), a cura di Gabriella Giordanella Perilli e Fausto Russo.

Sulla tematica dello sport e con il titolo “Ma tu ti metti in gioco? Sport, edu-
cazione e pienezza di vita” l’Istituto di Psicologia ha organizzato, il 13 maggio
1999, un convegno che ha visto la presenza di diversi campioni sportivi: Sandro
Campagna, Yuri Chechi, Sandro Cuomo, Luca Marchegiani, Daniele Masala,
Carolina Morace, Stefano Pantano, Damiano Tommasi.

Dal 19 al 23 settembre 1999 si sono svolte a Verona le giornate di studio
programmate dall’Istituto di Catechetica ogni due anni con il Gruppo dei docen-
ti tedeschi di Religionspädagogik. Il tema era centrato sulla spiritualità: “La
fonte della nostra vita: spiritualità dell’educatore religioso”.

4. Ricerche

Sono da segnalare, tra le altre, tre ricerche di particolare rilevanza, guidate
dall’Istituto di Sociologia e con la collaborazione di vari Docenti della FSE:

1) l’indagine sulla Valutazione del Progetto transnazionale Ofinet-Mobil
2000, finanziato dall’UE nel quadro del programma Youthstart che è finalizzato
a possibilità di lavoro per i minori di anni 20 che non possiedono qualifiche ri-
conosciute. Ad esso hanno partecipato sei partner di quattro paesi dell’Europa
(Francia, Germania, Italia e Spagna) e due organizzazioni nazionali e regionali
della Formazione Professionale Salesiana;

2) la ricerca sull’“Educazione alla salute nelle scuole della provincia di Ro-
ma”, affidata dal Provveditorato agli Studi di Roma. I relativi Atti sono stati
pubblicati dall’Editrice F. Angeli;

3) si è anche concluso il primo anno della indagine nazionale sui servizi di
orientamento, affidata dal Ministero del Lavoro a un Raggruppamento formato
dal CNOS-FAP, CIOFS-FP, ISRE e COSPES, e diretta dal Prof. Malizia.
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DIPARTIMENTO
DI PASTORALE GIOVANILE E CATECHETICA

Il Dipartimento «caratterizza l’intera Università, attraverso la collaborazione
organica delle Facoltà di Teologia e Scienze dell’Educazione, e comprende il
complesso di strutture, persone e attività che realizzano questo progetto di col-
laborazione. Alla sua attuazione e gestione le due Facoltà partecipano in modo
paritario» (Statuti art. 118 § 2 e 3). «Suoi fini specifici sono: 1) attendere alla
formazione di docenti, ricercatori, responsabili e operatori qualificati a livello
generale e in campi giovanili di Pastorale e Catechetica; 2) promuovere la ricer-
ca nell’area della Pastorale giovanile e Catechetica e curare all’interno dell’UPS
il coordinamento della ricerca interdisciplinare in tali settori; 3) stimolare inizia-
tive caratterizzanti l’Università in tali campi» (Statuti art. 119).

La conduzione dei Dipartimento è affidata al Gruppo Gestore del Diparti-
mento (GGD) formato dai Decani della FT e FSE, dai Direttori degli Istituti di
Teologia pastorale e di Catechetica, da due docenti della FT e due docenti della
FSE, da due studenti, uno della FT e uno della FSE (Statuti art. 120 § 1 e 2). È
competenza del GGD seguire l’andamento della specializzazione di Pastorale
giovanile e Catechetica; promuovere iniziative in tali campi che interessino do-
centi e studenti; elaborare la programmazione didattica annuale, preparare gli
incontri dei professori e degli studenti; promuovere ricerche e iniziative volte a
caratterizzare l’intera Università nei settori della Pastorale giovanile e della Ca-
techetica. Il GGD è presieduto e animato da un Coordinatore nominato dal Gran
Cancelliere (Statuti art. 120 § 3; Ordinamenti art. 220).

Coordinatore
TONELLI Riccardo, SDB

GRUPPO GESTORE DEL DIPARTIMENTO

TONELLI Riccardo, SDB
AMATO Angelo, SDB
ANTHONY Francis Vincent, SDB
DE SOUZA Cyril, SDB
GALLO Luis, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB
NANNI Carlo, SDB
TRENTI Zelindo, SDB
BREDY Fabio, Delegato degli studenti della Facoltà di Teologia
CHIESA Alessandra, Delegato degli studenti della Facoltà di Scienze dell’Educazione
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DOCENTI

ALBERICH SOTOMAYOR Emilio, SDB
AMATO Angelo, SDB
ANTHONY Francis Vincent, SDB
ARTO Antonio, SDB
BAJZEK Jože, SDB
BISSOLI Cesare, SDB
BRAIDO Pietro, SDB
BUZZETTI Carlo, SDB
CARLOTTI Paolo, SDB
CIMOSA Mario, SDB
DE SOUZA Cyril John, SDB
FIZZOTTI Eugenio, SDB
GALLO Luis, SDB
GATTI Guido, SDB
GEVAERT Joseph, SDB
GIANETTO Ubaldo, SDB
GIANNATELLI Roberto, SDB
MIDALI Mario, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB
NANNI Carlo, SDB
PASQUATO Ottorino, SDB
POLLO Mario, SDB
SANTOS Emil, SDB
SODI Manlio, SDB
TONELLI Riccardo, SDB
TRENTI Zelindo, SDB

Attività nell’anno accademico 1998-1999

Giornata del DPGC (18 novembre 1998)

Presso i locali della Comunità salesiana di S. Tarcisio si è svolta l’annuale
giornata del DPGC.

Due momenti l’hanno caratterizzata:
– il tema di studio “Un’attività educativa e pastorale con i ragazzi di strada”.

Il tema è stato studiato in tre momenti successivi: la raccolta delle esperienze
dei partecipanti, le reazioni da parte di tre esperti, ricchi di competenze e di
esperienze, una proposta, quasi come provocazione conclusiva, da parte del Re-
sponsabile del VIS;

– la visita alle Catacombe di San Callisto, arricchita da un incontro previo
con il responsabile culturale del complesso (prof. Antonio Baruffa, docente an-
che presso l’UPS).



76

Giornata di studio per i Docenti impegnati nel DPGC (5 marzo 1999)

La proposta è nata nel DPGC; è stata condivisa e assunta anche dalla Facoltà
di Teologia e da quella di Scienze dell’Educazione. Tema del pomeriggio di
studio: qualità e prospettive della Didattica universitaria.

L’incontro è stato introdotto da una relazione del Rettore e da due “reazioni”
di professori, impegnati professionalmente nell’ambito. Anche gli studenti, at-
traverso i loro rappresentanti, hanno espresso il loro punto di vista.

La conversazione che ne è seguita ha evidenziato una serie di interessanti
prospettive di lavoro.
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA

1. Radici e ramificazioni

La Facoltà di Filosofia ha radici profonde nel tempo. La radice salesiana può
essere individuata nel passaggio dello Studentato Teologico di San Benigno Ca-
navese (Torino), nel 1887,1 ancora vivente Don Bosco, all’Istituto Missioni
Estere di Torino Valsalice.

Esattamente 50 anni dopo l’avvio di Valsalice, sempre a Torino, per volere
di Don Ricaldone e come fatto di vitale necessità, l’Istituto Filosofico di Torino
Rebaudengo – mentre continuava a sussistere l’Istituto filosofico di Foglizzo
dove era stato trasferito il Centro filosofico di Valsalice – diventa Istituto Sale-
siano Superiore e anche Scuola Salesiana di Filosofia. La Ratio studiorum vie-
ne redatta in conformità alla Costituzione apostolica Deus scientiarum Domi-
nus. Sono poste così le fondamenta della futura Facoltà di Filosofia, affidata su-
bito all’impegno e all’entusiasmo di Don Giuseppe Gemmellaro e di altri gio-
vani docenti, motivati ad affrontare questa “sfida culturale” e pronti ad offrire il
meglio delle loro energie intellettuali, pur nella povertà dei mezzi a disposizio-
ne. Tra i primi collaboratori di Don Gemmellaro possiamo ricordare Don Gia-
como Lorenzini, insegnante di Metafisica e poi di Psicologia sperimentale. Si
aggiunse molto presto anche Don Valentino Panzarasa, già professore all’Uni-
versità Cattolica di Santiago del Cile, e ad essi ne seguiranno subito diversi altri.2

Già il 3 maggio 1936 Don Ricaldone, che aveva in mente in particolare l’ap-
profondimento della catechetica, chiese direttamente al Papa Pio XI la possibili-
tà di aprire una Facoltà di teologia per la Congregazione salesiana. Il Papa lo
rimandò a Mons. E. Ruffini (futuro arcivescovo di Palermo), allora Segretario
della Sacra Congregazione per gli Studi, che suggerì di richiedere il riconosci-
mento di tre facoltà: Teologia, Diritto canonico e Filosofia.

Il 1937 fu l’anno dell’avvio dell’Experimentum Facultatis, con Don Gennaro
Rettor Magnifico, e Presidi di Teologia, Diritto e Filosofia rispettivamente i sa-
lesiani Don Vismara, Don Pugliese e, appunto, Don Gemmellaro. La Facoltà di
Filosofia si avvalse dell’aiuto di alcuni professori di Valsalice, tra cui Don Pie-
tro Trevisan e Don Sisto Colombo, per il latino e il greco. Un aiuto per le lezio-
ni riguardanti le discipline scientifiche fu fornito dal salesiano polacco Don Lo-
bacz, che morì nel campo di sterminio di Dachau, arrestato dai tedeschi durante
la predicazione pasquale ai suoi connazionali.

Fin dai primi momenti di vita della Facoltà si avverte, sia tra i docenti che tra
gli studenti, un clima di entusiasmo, di “fondazione”, come emerge dalla Dis-
sertazione sul valore della cultura e della filosofia in ispecie, letta a Torino Re-

1 Cf. Statuta (1940), Introduzione.
2 Cf. Pontificium Athenaeum Salesianum MCMXL - MCMLXV, Romae MCMLXVI, p. 11.
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baudengo il 3 ottobre 1938 dal chierico Gaetano Montanari, a nome dei 38 stu-
denti della prossima Facoltà filosofica dell’ormai nascente Pontificio Ateneo
Salesiano (PAS), in occasione dell’inaugurazione del suo II anno (a.a. 1938/
1939).3 A Don Ricaldone vanno riconosciuti l’indubbio merito e la lungimiran-
za di aver creduto a questa realizzazione, anche se non tutti allora si dimostra-
vano entusiasti dei suoi piani in questo campo; egli mandò fin da subito diversi
confratelli a qualificarsi per questo servizio, anche in prestigiose sedi universita-
rie situate all’estero, per esempio in Svizzera e in Germania.

La prospettiva di una approvazione pontificia si avvicinava. Scrive Don
Gemmellaro: «anche la Scuola Superiore di Filosofia lavorava con lena [...].
Sorgevano così una ben attrezzata Biblioteca centrale, laboratori scientifici di
Biologia, di Psicologia Sperimentale, di Etnologia, ricchi di strumenti moder-
nissimi e di Biblioteche specializzate. Quando sembrò che tutto fosse a punto
colle prescrizioni Pontificie, il Rev.mo Sig. Don Ricaldone diede ordine a Don
Gennaro, Preside della Scuola Superiore di Teologia di preparare gli Statuti per
le tre erigende Facoltà di Teologia, di Diritto Canonico e di Filosofia».4 Il 3
maggio 1940 i tre Istituti ricevono l’approvazione pontificia e diventano le tre
Facoltà che costituiscono insieme il PAS.

Fin dalla sua erezione, la Facoltà di Filosofia annovera tre Istituti: Psicologia
sperimentale e Biologia; Fisica - Antropologia - Etnologia; Pedagogia. Un se-
gno di vitalità, di apertura di orizzonti, di dialogo interdisciplinare.5 Attualmente
la suddivisione degli Istituti della Facoltà prevede l’Istituto di Scienze sociali e
politiche e l’Istituto di Scienze della religione.

All’inizio dell’ottobre 1940 a Torino Crocetta si inaugura ufficialmente il
PAS. Le attività fin dall’inizio sono notevoli, sia all’interno che all’esterno: «la
neonata Facoltà di filosofia è subito messa in dialogo con gli ambienti universi-
tari di Torino e, gradualmente, con i professori di filosofia più rinomati in Italia
e in Francia. Dibattiti, conferenze, partecipazione a cenacoli letterari, letture di
contemporanei, apertura ai problemi teologici e sociali. […] grazie ad una sa-
piente animazione, i confratelli in formazione erano carichi di entusiasmo, presi
dal desiderio di studiare, di divenire competenti guide culturali a servizio della
Congregazione salesiana e della Chiesa».6 Nell’anno 1940/41 vengono organiz-
zate 4 “Disputationes publicae”, con presenza di docenti, studenti, laici e invita-
ti dall’Università statale.7

I problemi iniziali e le difficoltà certo non sono mancate: si legge nella piani-
ficazione relativa ai programmi e al personale per l’anno accademico 1941/1942
che «tutti sono troppo carichi di scuola o laboratori, e parecchi anche in disci-
pline un po’ disparate. [...] è moralmente impossibile l’anno prossimo continua-

3 ARCHIVIO STORICO DELL’UPS, “Fondo Gemmellaro”, cart. 3, fasc. 1.
4 Cf. ARCHIVIO STORICO DELL’UPS, “Fondo Gemmellaro”, cart. 3, fasc. 2.
5 Cf. Verbale del Collegio dei Docenti (26 dicembre 1940).
6 M. TOSO, In ricordo di Don Giuseppe Gemmellaro SDB († 23 ottobre 1994), in Salesianum

LVII (1995/1), p. 194.
7 Cf. ARCHIVIO STORICO DELL’UPS, “Fondo Gemmellaro”, cart. 3, fasc. 2.
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re con lo stesso organico di professori, anche per soli motivi di insufficienza fi-
sica da parte di alcuni professori [...]. Rimedi: 1) Aumentare l’organico dei pro-
fessori; 2) Diminuire l’orario scolastico dei singoli professori; 3) Questi non
vengano sovraccaricati di altre incombenze; 4) nella scelta dei Professori si
prenda gente matura, di esperienza di vita e di scuola, di volontà decisa per la
ricerca scientifica».8 Tuttavia, proprio nel 1942, la Facoltà stessa esprime al-
l’esterno iniziative di grande valore, organizzando prima un ciclo di conferenze
sulla filosofia esistenzialistica contemporanea, con conferenze su Kierkegaard,
Heidegger, Jaspers, Marcel e Abbagnano, cui poi segue un nuovo ciclo dal tito-
lo “Il problema estetico alla luce e nello spirito della filosofia dell’essere”.9

Non è inutile ricordare, con Don Gemmellaro, come tra i frutti delle attività
ordinarie di docenza della facoltà vi siano, limitandosi ai soli primi 25 anni del-
la propria storia, già più di cento tesi, il cui insieme può rappresentare, tra
l’altro, «una diagnosi seriamente critica di quasi tutti i pensatori italiani ed eu-
ropei, moderni e contemporanei».10

Passiamo dalle radici alle ramificazioni. La giovane Facoltà si ritrova dopo
appena un anno di vita ad essere segnata da una prima “gemmazione”: nasce,
entro la Facoltà, l’Istituto di Pedagogia, da cui scaturirà, dopo circa 30 anni di
gestazione la attuale Facoltà di Scienze dell’Educazione. Don Ricaldone nomi-
nò come Decano del nuovo Istituto Don Carlos Leoncio. Il consenso della Santa
Sede non giunse immediatamente, e fin dopo il 1965 essa continuò ad essere un
Istituto Superiore, per poi diventare Facoltà nel 1973.

Nacque poi, nel corso degli anni, anche la attuale Facoltà di Lettere Cristia-
ne e Classiche, inizialmente come Istituto di Alta Latinità, dopo la pubblicazio-
ne del documento Veterum sapientia. Esso dipendeva direttamente dalla Santa
Sede nella persona del Card. Prefetto della Congregazione degli studi. Esso fu
“associato” al PAS. La quinta sezione della Facoltà di Filosofia, quella filologi-
co-letteraria, fu un indispensabile anello di raccordo.11

Da quando, il 24 maggio 1973, l’Ateneo Salesiano diviene Università Ponti-
ficia Salesiana (UPS), la Facoltà assume sempre più un carattere internazionale
poiché alla già notevole varietà di provenienze di docenti e studenti, presente
praticamente fin dall’inizio, si aggiungono le prime affiliazioni in varie parti del
mondo, con procedure più o meno lunghe a seconda dei casi.

Nel 1975 iniziano gli Istituti di Los Teques, in Venezuela, e “Manuel E.
Piñol” in Guatemala. L’anno successivo si aggiunge l’affiliazione della Hoch-
schule di Benediktbeuern, in Germania.

Nei primi anni ’80 si hanno le affiliazioni di Guadalajara (Spagna, 1980),
Divyadaan (Nasik, India, 1981), Yercaud (India, 1982), Nave (Brescia, Italia
1982). Con quest’ultima affiliazione il rapporto intrattenuto dalla Facoltà è stato

8 Cf. ARCHIVIO STORICO DELL’UPS, “Fondo Gemmellaro”, cart. 3, fasc. 3.
9 Ibidem.
10 ARCHIVIO STORICO DELL’UPS, “Fondo Gemmellaro”, cart. 3, fasc. 2.
11 Cf. Statuti (1986), Proemio, p. 3.
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ed è naturalmente più diretto, sia per la vicinanza geografica, sia per il comune
servizio ai confratelli salesiani postnovizi, quelli italiani e quelli inviati in Italia
dalle ispettorie di origine per la loro formazione iniziale. Nel 1985 fu eretta co-
me comunità di postnoviziato la casa salesiana di Roma San Tarcisio, e tutt’og-
gi i salesiani postnovizi d’Italia vengono suddivisi tra Roma e Nave.

Col procedere degli anni seguono nuove affiliazioni: Sonada (India, 1983),
Città del Messico (Messico, 1983), Santiago - La Florida (Cile, 1985). Nel
1989 si ha la prima affiliazione africana: Yaoundé, in Camerun. Ad essa segui-
ranno Dakar (Senegal, 1991) e ancora Yaoundé (Institut Catholique, Camerun,
1992). Completa il quadro l’affiliazione dell’Instituto de Teologia para
Religiosos di Caracas (Venezuela). Attualmente la Facoltà conta 11 affiliazioni.

2. Mobilità di luoghi, tempi e situazioni

Come l’Oratorio di Don Bosco, anche la Facoltà di Filosofia si è accresciuta
ad ogni “trasloco”. Abbiamo detto dei passaggi da San Benigno a Torino Valsa-
lice, a Foglizzo, e del secondo Studentato Filosofico sorto al Rebaudengo, la cui
attività crebbe proprio grazie alla cura organizzativa del neolaureato Don Giu-
seppe Gemmellaro, che fu il primo Decano della Facoltà, dal 1937 al 1940.

Il secondo trasferimento, da Torino Rebaudengo al Castello di Montalenghe,
nel Canavese, fu uno sfollamento dovuto ai pericoli della guerra. Dopo il grave
bombardamento dell’8 dicembre 1942 fu infatti deciso di sottrarsi alle insistenti
incursioni aeree, portandosi in una costruzione vicina alla casa estiva dei Supe-
riori maggiori, la Villa padronale. Quella divenne la nuova sede, dal 22 dicem-
bre 1942 al settembre 1945.

Superati i disagi della guerra, la Facoltà di Filosofia riprende un’intensa atti-
vità accademica aperta anche all’apostolato sociale, tra gli operai nelle fabbri-
che e nei Comitati Civici, soprattutto nella campagna del marzo-aprile 1948.
Durante quei due mesi dal clima “infuocato” le lezioni furono anche sospese.12

Nel settore accademico si lavora intanto alla elaborazione del progetto di un
Biennio di formazione generale, distinto dal Biennio di specializzazione. Così
infatti si delineerà la struttura degli studi, che sarà poi recepito anche dall’attua-
le configurazione, sancita dal documento Sapientia christiana (1979), valido
oggi per tutte le università pontificie. A distanza di tempo, ormai vent’anni, c’è
chi continua a sottolinearne i pregi, ma c’è anche chi non si esime dall’indicare i
limiti di questa impostazione. Non possiamo certo trattarne diffusamente qui.

Intanto, proseguendo la storia della Facoltà, tra la fine degli anni ’40 e la
prima metà degli anni ’50 si laureano Don Vincenzo Miano, Don Carlo Canto-
ne, Don Prospero Tommaso Stella, Don Giulio Girardi, Don Custodio Augusto
Ferreira, Don Mario Moro, Don Bernardo Van Hagens. A questa prima genera-
zione di docenti, dei quali abbiamo qui ricordato soltanto alcuni, va il merito

12 Cf. Cronaca II (aprile 1948).
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particolare di aver avviato con grande dedizione e sacrificio la vita della Facol-
tà, preparando una situazione stabile e un ambiente favorevole all’inserimento
dei docenti che più tardi ne avrebbero seguito le orme. Fin dall’inizio della loro
carriera accademica alcuni dei primi docenti della Facoltà sono stati chiamati
anche a prestare il loro apprezzato servizio a favore di altre Università Pontificie
Romane o presso Dicasteri della Santa Sede. Ciò continua ancora oggi, in parti-
colare con il servizio del Prof. D. Carlo Chenis, docente di filosofia teoretica ed
esperto in arte, presso la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa.

Nel settembre 1958 si realizzò il desiderato trasferimento a Roma. La nuova
sede, dal 1958 al 1965, è all’Istituto Sacro Cuore, in Via Marsala 42. Fu solo
una tappa, quella davanti alla Stazione Termini, perché già si stava pensando al-
la sede definitiva, ove ci si trasferì nel settembre 1965. Sulle linee del dialogo,
avviato dal Concilio, inizia subito le sue attività il Centro Studi sull’Ateismo,13

che nel 1974 diventa Istituto per lo studio della religione e dell’ateismo, poi
modificato in Istituto per lo studio dei problemi della religione, Centro per lo
studio delle religioni e dell’ateismo. La rivista Cronache e commenti di studi re-
ligiosi, ancor oggi attiva ad opera dell’Istituto di Scienze della religione, prose-
gue questa iniziativa ed in qualche modo ne raccoglie l’eredità.

Tra le pubblicazioni più significative della Facoltà, possiamo ricordare anzi-
tutto il Dizionario filosofico, pubblicato in collaborazione nel 1952, a cura di
Don Miano. Dopo alcuni anni prese il via il progetto del Cursus Scholasticus,
che prevedeva la pubblicazione dei testi delle discipline fondamentali: numerosi
libri videro la luce all’interno di questo progetto. Fu indubbiamente molto signi-
ficativa, nell’immediato postconcilio, la pubblicazione curata dallo stesso Don
Miano, da Don Girardi, e con la cospicua collaborazione di Don Ferreira, della
Enciclopedia L’Ateismo contemporaneo. Essa ebbe traduzioni anche in lingua
spagnola, francese e tedesca. Così ne parla Don Gemmellaro: «L’Enciclopedia
sull’Ateismo promossa dalla Facoltà e portata a termine con la collaborazione di
circa 100 fra i pensatori più esimi della cultura cattolica costituisce un segno ol-
tre che di adeguatezza di metodo, altresì di proposta e di merito, al fine di un
sapere che non solo illumina ma che umanizzi i cristiani in una pienezza di sal-
vezza e di civiltà»14. Il testo di Don Girardi Marxismo e cristianesimo, che uscì
nel 1973 con la presentazione del Card. F. König, suscitò molte reazioni. Al te-
ma della religione, al suo approfondimento filosofico, e al dialogo con l’ateismo
furono dedicate anche alcune opere successive da parte di Don Cantone e, at-
tualmente, di Don Alessi e Don Thuruthiyil. Alla ricerca nel campo della storia
della filosofia medievale, anche attraverso la preparazione di edizioni critiche
che costituiscono una “produzione di indubbio valore”,15 si è dedicato il Prof.
Stella.

13 Cf. Verbale del Collegio dei Docenti (14 ottobre 1966)
14 ARCHIVIO STORICO DELL’UPS, “Fondo Gemmellaro”, cart. 3, fasc. 2.
15 Cf. ARCHIVIO STORICO DELL’UPS, “Fondo Gemmellaro”, cart. 3, fasc. 2.
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L’ultimo decennio ha visto anche la pubblicazione di numerose opere, tra le
quali una trilogia antropologica, da parte del Prof. Palumbieri, insieme con gli
studi del Prof. Montani che, dopo aver contribuito, tra i primi, allo studio del
pensiero di E. Mounier in Italia, si è dedicato prevalentemente alla considera-
zione di temi di Filosofia della cultura. L’Istituto di Scienze sociali e politiche
ha visto, oltre al resto, negli ultimi anni, quale attività dei suoi membri, la pub-
blicazione degli studi del Prof. Toso soprattutto sulla Dottrina sociale della
Chiesa, e i testi del Prof. Abbà, stimato autore di Filosofia morale e profondo
conoscitore dell’etica tomista delle virtù.

Anche la tradizione delle attività aperte all’esterno è stata mantenuta viva in
questi decenni di storia della facoltà. Tra i vari convegni e incontri organizzati,
ricordiamo qui alcuni tra i più recenti: La cultura europea tra crisi e speranza
(novembre 1984), Fede e cultura. Verso il terzo millennio con la “Gaudium et
Spes” (marzo 1996), Terzo Settore e Giovani (aprile 1998), Fede e ragione.
Opposizione, composizione? (ottobre 1998).

3. Verso il futuro

Raccontare una storia è sempre anche un incentivo a pensare il futuro. L’i-
spirazione a Don Bosco, fondatore della Congregazione salesiana, muove, pur
nel realismo, anche a “sognare” il futuro.

In un tempo in cui la Chiesa ripresenta, attraverso il suo magistero autorevo-
le, l’importanza della filosofia,16 volendo rimanere fedelmente ancorata alle
proprie radici, che sostengono le eventuali nuove ramificazioni, ed ugualmente
coltivando la vocazione al dialogo, al contatto con l’uomo, la cultura e le pro-
blematiche del proprio tempo, la Facoltà di Filosofia guarda con fiducia al pro-
sieguo del suo cammino. Nel contesto della “nuova evangelizzazione” promos-
sa con vigore da Giovanni Paolo II, essa si sente sempre più chiamata alla for-
mazione di uomini e donne, religiosi e laici, che diventino lievito cristiano ani-
matore nella comunità ecclesiale e nell’ambito della società civile, capaci di au-
tentico confronto con le culture contemporanee e di dare una risposta alle esi-
genze del mondo giovanile. La Facoltà continua così a proporsi l’elaborazione e
la promozione, ai vari livelli, di una visione cristianamente ispirata dell’uomo,
di Dio, del mondo e della storia, secondo un metodo seriamente riflessivo e cri-
tico, insieme metafisico ed esistenziale. Per questo il secondo ciclo di studi e i
lavori di specializzazione in genere sono ordinati ad una particolare apertura al
problema dell’uomo, con una precisa attenzione alla sua dimensione religiosa, a
quella educativa e a quella sociale e politica.

Con ormai più di sessant’anni di storia, la Facoltà di Filosofia è oggi partico-
larmente impegnata nell’aggiornamento delle strutture e dei metodi di lavoro in-
terdisciplinare, nella collaborazione tra i docenti, nel dialogo vivo tra docenti e

16 GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, Città del Vaticano 1998.
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studenti, nello sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali. Non manca-
no certo i problemi e le difficoltà, come per esempio quelli legati alla mancanza
del personale. Tuttavia, lo spiraglio di un riconoscimento paritario dei titoli an-
che a livello statale, l’auspicio di un nuovo “investimento in cultura” da parte
della Congregazione salesiana, la prospettiva di promuovere la collaborazione
anche di validi docenti laici, magari emergenti dalle fila degli stessi studenti e
studentesse, il consolidarsi di uno stile d’interscambio e di apporto sinergico al-
l’interno della Facoltà e tra le diverse Facoltà dell’Università, il contatto più
stretto con le affiliazioni e le aggregazioni, e l’impegno di coloro, sia docenti
che studenti, che oggi e domani ne fanno e faranno parte, danno respiro alla spe-
ranza che anima chi costituisce e costruisce giorno per giorno la Facoltà stessa.

Decano
TOSO Mario, SDB

Segretario
MANTOVANI Mauro, SDB

Economo
THURUTHIYIL Scaria, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

TOSO Mario, SDB
ABBÀ Giuseppe, SDB
ALESSI Adriano, SDB
CHENIS Carlo, SDB
MARIN Maurizio, SDB
PALUMBIERI Sabino, SDB
DALESSANDRO Fabio, Delegato degli studenti

DOCENTI

Docenti Ordinari:
ABBÀ Giuseppe, SDB
ALESSI Adriano, SDB
PALUMBIERI Sabino, SDB
TOSO Mario, SDB

Docenti Emeriti:
CANTONE Carlo, SDB
FERREIRA SILVA Custodio Augusto, SDB
MONTANI Mario, SDB
STELLA Prospero Tommaso, SDB
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Docenti Straordinari:
CHENIS Carlo, SDB

Docenti Aggiunti:
MANTOVANI Mauro, SDB
MARIN Maurizio, SDB
THURUTHIYIL Scaria, SDB

Docenti Invitati:
CROSTI Massimo, Lc
LIOY Franco, SDB
MARTÍNEZ Rafael, Dc
POLIZZI Vincenzo, SDB

ISTITUTI FILOSOFICI AFFILIATI

1. Phil.-Theologische Hochschule der Salesianer Don Boscos
Benediktbeuern - Germania
Preside: Prof. Otto WANSCH, SDB
Ind.: Phil.-Theol. Hochschule der Salesianer

Don-Bosco-Str. 1
D-83671 Benediktbeuern - GERMANIA
Tel. (0049-8857) 88.215 - Fax (0049-8857) 88.329
E-mail: pth.benediktbeuern@t-online.de

2. Estudiantado Filosofico Salesiano «Manuel E. Piñol»
Guatemala - C.A.
Preside: Prof. Roland ECHEVERRÍA, SDB
Ind.: Instituto Filosófico «Manuel E. Piñol»

10 Avenida, 36-73, Zona 11
01011 Guatemala - GUATEMALA C.A.
Tel. e Fax (00502-2) 762.419

3. Filosofado Salesiano «Domingo Savio»
Los Teques - Venezuela
Preside: Prof. Marino MENINI, SDB
Ind.: Filosofado Salesiano

Avenida El Liceo - Apdo 43
Los Teques 1201-A (Miranda) - VENEZUELA
Tel. (0058-32) 32.98.12 – Fax (0058-32) 31.89.79

4. Centro Salesiano di Studio «Paolo VI»
Nave (BS) - Italia
Preside: Prof. Paolo ZINI, SDB
Ind.: Istituto Salesiano

Via S. Giovanni Bosco, 1
25075 Nave (BS)
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Tel. 030.253.01.10 - Fax 030.253.31.90
E-mail: naveile@sdb.org

5. Salesian Institute of Philosophy «Divyadaan»
Nasik - India
Preside: Prof. Albano FERNANDES, SDB
Ind.: Salesian Institute of Philosophy

Don Bosco Marg, College Road
Nasik 422 005 - INDIA
Tel. e Fax (0091-253) 574.976

6. Salesian College the Retreat
Yercaud - India
Preside: Prof. Susai AMALRAJ, SDB
Ind.: The Retreat

Yercaud 636.601 – INDIA
Tel. (0091-4281) 222.38

7. Centro Salesiano de Estudios «P. Juvenal Dho»
La Florida - Santiago - Cile
Preside: Prof. Angel Merecado SEPÚLVEDA, SDB
Ind.: Instituto Salesiano

Av. Lo Cañas 3636
Casilla 53 - Correo Bellavista
La Florida – Santiago - CILE
Tel. (0056-2) 285.47.07

8. Institut de Philosophie «Saint-Joseph-Mukasa»
Yaoundé - Camerun
Recteur: Prof. Josef BÖCKENHOFF, Sac.
Ind.: Nkol - Bisson B.P. 339

Yaoundé – CAMERUN
Tel. (00237) 237.531

9. Centre Saint-Augustin
Dakar-Fann - Sénégal
Recteur: Prof. Paul VERBRUGGEN, MSC
Ind.: Villa Contigué au Village SOS

B.P. 15222 - Dakar-Fann, SÉNÉGAL
Tel. (00221) 824.61.34 - Fax (00221) 825.59.90

10. Instituto de Teologia para Religiosos - ITER-FILOSOFIA
Caracas - Venezuela
Preside: Prof. José CRUZ AYESTARÁN, SJ
Ind.: 3a Avenida con 6a Transversal (H. Benaim Pinto)

Apdo 68865 - Altamira
Caracas 1061-A - VENEZUELA
Tel. (0058-2) 261.85.84 - Fax (0058-2) 265.32.64
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11. Département de Philosophie «Institut Catholique»
Yaoundé - Camerun
Directeur: Prof. Claude PAIRAULT, SJ
Ind.: B. P. 11628

Yaoundé - CAMERUN
Tel. (00237) 237.400 - Fax (00237) 237.402

Attività nell’anno accademico 1998-1999

Il 29 ottobre 1998 l’Istituto di Scienze della Religione della Facoltà di Filo-
sofia ha organizzato un Seminario di Studio sulla lettera enciclica Fides et ratio.
Al Seminario, avente per titolo Fede e ragione, opposizione, composizione?, i
relatori sono stati: il prof. Gaspare Mura della Pontificia Università Urbaniana
con un intervento su Il significato culturale del documento; S.E.R. Mons. Rino
Fisichella, Vescovo Ausiliare di Roma, il quale ha parlato sui Rapporti tra teo-
logia e filosofia alla luce della nuova enciclica; il prof. Aniceto Molinaro della
Pontificia Università Lateranense, il quale ha affrontato l’argomento Quale filo-
sofia dell’essere per il dialogo con la fede?; la prof.ssa Angela Ales Bello, De-
cano della facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense, che ha il-
lustrato la problematica della Reciprocità tra il pensare e il credere. Il plurali-
smo filosofico; e, infine, il prof. Sabino Palumbieri della nostra Facoltà di Filo-
sofia-UPS, su Fede e ragione. La persona, punto di sintesi. Il moderatore è stato
il decano della Facoltà, prof. Mario Toso.

L’Istituto di scienze sociali, tramite il prof. Don Mario Toso, in collabora-
zione con la Rivista «La società» e il dottor Stefano Fontana, ha organizzato,
giovedì 6 maggio 1999, una giornata di studio sul tema Dottrina sociale della
Chiesa e comunità ecclesiale. Nella mattinata sono intervenuti: S. E. Mons. At-
tilio Nicora (La dottrina sociale: grammatica per le relazioni tra comunità ec-
clesiale e comunità socio-politica), mons. Mario Operti (La domanda di pasto-
rale sociale e le risposte della comunità ecclesiale), il prof. Mario Toso (La co-
munità ecclesiale, soggetto che educa mediante la Dottrina sociale della Chie-
sa), il prof. Mario Midali (Teologia pratica e Dottrina sociale della Chiesa).
Nel pomeriggio sono, invece, intervenuti: il prof. Mario Montani (Dottrina so-
ciale della Chiesa oggi. Quale mentalità culturale maturare nella comunità ec-
clesiale?), il prof. Achille M. Triacca (Dottrina sociale della Chiesa e omelia,
una relazione non accidentale), don Renzo Beghini (Pastorale in termini di
«rete». Fare pastorale sociale in una società complessa), il dott. Stefano Fonta-
na (Dottrina sociale della Chiesa e associazioni laicali: possibili percorsi di
coinvolgimento e di formazione. L’esperienza della diocesi di Vicenza e del Tri-
veneto).
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FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

1. Gli inizi (3 maggio 1940)

I primordi della Facoltà di Diritto Canonico sono legati, sia allo sviluppo
dello Studentato Teologico della Crocetta in Torino, sia all’incremento della So-
cietà di San Francesco di Sales, che ebbe una diffusione vastissima sotto la gui-
da illuminata dei Successori di San Giovanni Bosco: il Beato Michele Rua (ret-
torato, 1888-1910); Don Paolo Albera (rettorato, 1910-1921); il Beato Filippo
Rinaldi (rettorato, 1921-1931) Don Pietro Ricaldone (rettorato, 1931-1951).

La necessità di provvedere alla preparazione di confratelli in grado di impar-
tire l’insegnamento delle discipline ecclesiastiche nelle numerose case di studio
della Società di San Francesco di Sales faceva sì che i Superiori dovessero in-
viare alle Pontificie Università di Roma un numero sempre più elevato di stu-
denti salesiani, tanto da raggiungere la cifra di ben 150 nell’anno della canoniz-
zazione del Fondatore (1934).

Per sopperire in forma più adeguata al bisogno che in tal modo si era mani-
festato e per facilitare l’unificazione di una preparazione scientifica solida con
la formazione specificamente salesiana, Don Pietro Ricaldone, quarto successo-
re di Don Bosco, concepì il progetto di organizzare una Facoltà di Teologia ge-
stita dalla Congregazione Salesiana per i propri confratelli. E nell’udienza del 2
maggio 1936 ne espose l’idea al Sommo Pontefice Pio XI. Il Santo Padre, guar-
dandolo fissamente, rispose: «Rem difficilem postulasti, quam aliis iam dene-
gavimus», proseguendo però con benevolenza: «Ecce, ob causas expositas et
praesertim ob mirandam Salesianorum propagationem gratiam quam petis nega-
re non possumus»;1 e lo indirizzò alla Sacra Congregazione per i Seminari e le
Università degli Studi, il cui Segretario, Mons Ernesto Ruffini, poi Cardinale di
S. R. C.,2 suggerì che non ci si limitasse alla Facoltà di Teologia, ma che si pen-
sasse seriamente anche alle Facoltà di Diritto Canonico e di Filosofia.

Negli anni immediatamente seguenti venne avviato l’esperimento nei tre
campi suddetti presso i due Studentati di Teologia e di Filosofia in Torino, giun-
gendo a configurare una «species facultatis». L’impresa fu condotta con tale vi-
gore che la Sacra Congregazione per i Seminari e le Università degli Studi, con
Decreto Quo ecclesiasticis, del 3 maggio 1940, erigeva «Athenaeum Ecclesia-
sticum Salesianum cum Facultatibus Theologica, Iuridico-Canonica et Philoso-
phica … facta ei potestate gradus academicos idoneis Societatis Sancti Francisci
Salesii alumnis conferendi secundum Statuta rite approbata»;3 con ulteriore De-
creto Sacra Congregatio, del 12 giugno successivo, approvava «Statuta Pontifi-

1 Pontificium Athenaeum Salesianum MCMXL-MCMLXV, Romae MCMLXVI, p. 10.
2 Creato e pubblicato da PIO XII nel Concistoro del 18 febbraio 1946.
3 Pontificium Athenaeum Salesianum MCMXL-MCMLXV, Romae MCMLXVI, p. 12.
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cii Athenaei Salesiani, ad normas Constitutionis Apostolicae “Deus Scientiarum
Dominus” accommodata».4 In tal modo cominciò la sua esistenza la Facoltà di
Diritto Canonico del Pontificio Ateneo Salesiano.

Il primo Decano della Facoltà di Diritto Canonico dell’appena eretto Pontifi-
cio Ateneo Salesiano fu il Rev.mo Prof. Agostino Pugliese, che resse la Facoltà
negli anni 1940-1946. Con il Decano, membro di diritto, faceva parte del Con-
siglio Accademico il Rev.do Prof. Emilio Fogliasso, membro nominato dal
Gran Cancelliere,5 su designazione del Consiglio di Facoltà.6 Erano membri del
Consiglio di Facoltà,7 sotto la presidenza del Decano, i Rev.di Prof. Emilio Fo-
gliasso e Giuseppe Gemmellaro; fungeva da Segretario il Rev.do Prof. Alfons
M. Stickler. Il Collegio dei Professori8 era formato dai Reverendi: Tommaso De
Maria, Prof. di Diritto missionario; Emilio Fogliasso, Prof. di Diritto Pubblico
Ecclesiastico e di Storia dell’esenzione dei religiosi; Giuseppe Gemmellaro,
Prof. di Filosofia del diritto; Isaac Giannini, Prof. di Diritto Canonico (Liber
III); Agostino Pugliese, Prof. di Diritto Canonico (Liber II) e di Storia del diritto
romano; Alfons M. Stickler, Prof. di Diritto Canonico (Libri I e II) e di Storia
del Diritto Canonico.

2. Il primo sviluppo (1940-1973)

La Facoltà di Diritto Canonico dell’appena eretto Pontificio Ateneo Salesia-
no, non essendo stata espressamente prevista come la Facoltà di Teologia, co-
minciò la docenza con un numero esiguo di Professori propri. Già dall’anno ac-
cademico successivo, 1941-1942, per l’impegno dell’allora Decano e del Con-
siglio di Facoltà e particolarmente con l’intervento del Rettor Maggiore e Gran
Cancelliere Don Pietro Ricaldone, la Facoltà poté contare su nuovi Professori
salesiani: Rev.do Antonio Barbosa, poi Vescovo di Campo Grande, Mato Gros-
so, Brasile, per il Diritto criminale e penale; Rev.do Angelo Gentile, per il Dirit-
to reale, parti III-VI; Rev.do Isaac Giannini, per il Diritto reale, parte II; Rev.do
Tiburzio Lupo, per la Paleografia giuridica; Rev.do Giorgio Scialhub, per il Di-
ritto islamico; Rev.do Giovanni Zampetti, per le Istituzioni di diritto romano, la
Storia del diritto romano e la Storia del diritto comune. Continuavano nel-
l’insegnamento proprio i Professori: Rev.do Tommaso De Maria, invitato della
Facoltà di Teologia, per la Filosofia del diritto; Rev.do Emilio Fogliasso, per il
Diritto pubblico ecclesiastico, il Diritto dei religiosi e il Diritto concordatario;
Rev.do Agostino Pugliese, per il Diritto processuale; Rev.do Alfons M. Stickler,
per la Storia del Diritto Canonico e la Metodologia giuridica.

Il compito successivo fu quello di curare la specializzazione nella propria

4 Ivi, p. 13.
5 Statuta, 1940, art. 14, p. 16.
6 Statuta, 1940, art. 21 § I n. 2, p. 19.
7 Statuta, 1940, art. 18 § I, p. 18.
8 Statuta, 1940, art. 22 § I, p. 20.
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materia d’insegnamento e di ricerca. Da una distribuzione di discipline e di cor-
si organizzata anno per anno, pur nel rispetto globale delle singole competenze,
si passò a vere e proprie attribuzioni di ambiti di discipline unitarie, tanto da po-
ter intravedere l’inizio della desiderata cattedra d’insegnamento e di ricerca, se-
condo campi sempre più determinati. Caratteristiche di questo sono soprattutto
gli ambiti dei Professori: Rev.do Emilio Fogliasso, per il Diritto pubblico eccle-
siastico; Rev.do Alfons M. Stickler, per la Storia del Diritto Canonico; ambiti,
che divennero vere scuole a livello internazionale. Basti ricordare le intuizioni
sul concetto e il contenuto del Diritto pubblico ecclesiastico del Fogliasso e le
prestigiosi realizzazioni in campo storico canonico dell’attuale Card. Alfons M.
Stickler: entrambi furono Professori della Facoltà dall’inizio, fino alla sua morte
nel 1981, il primo; fino all’elevazione all’Episcopato, 1983, il secondo.

Un’altra caratteristica, che divenne patrimonio comune della Facoltà, fu la
continua e crescente specializzazione nel Diritto dei religiosi. A iniziarne la do-
cenza fu il già ricordato Rev.do Emilio Fogliasso, che ebbe come successori sia
il Rev.do Agostino Pugliese, passato poi all’incarico stabile presso la Congre-
gazione Romana corrispondente,9 sia soprattutto il Rev.do Cayetano Bruno, fu-
turo Decano della Facoltà, con opere notevoli di commento e di specializzazio-
ne al riguardo. Di fatto, nella presentazione della Facoltà, sul volume comme-
morativo del 25° del Pontificio Ateneo Salesiano, si afferma chiaramente che
tra le discipline comuni di tale tipo di Facoltà «Iuri Religiosorum speciale mo-
mentum tribuitur».10

Uno degli avvenimenti, che caratterizzò la vita e lo sviluppo della Facoltà, fu
l’erezione dello «Institutum Historicum Juris Canonici». L’allora Decano,
Rev.mo Prof. Alfons M. Stickler, già conosciuto nel mondo scientifico storico-
canonico per i suoi numerosi articoli in materia, per le collane da lui dirette e
per il volume Historia fontium, edito a Torino nel 1950,11 costituì tale Istituto
Storico, avuto l’assenso ufficiale della «Sacra Congregatio de Seminariis et Stu-
diorum Universitatibus», il 30 settembre 1955, con lettera prot. n. 1265/55. Lo
scopo generale era quello di favorire gli studi e le ricerche specializzate, in mo-
do particolare da parte dei Professori della Facoltà, ma anche da altri esperti in
materia in ambito internazionale, dedicando peculiarmente la propria attenzione
al periodo del Diritto Canonico Classico (1150-1350), sia per ciò che riguardava
le opere già pubblicate, sia per i manoscritti giacenti in molte biblioteche. Da
qui la notevole raccolta delle microforme e dei sussidi bibliografici e tecnici, a
sostegno del lavoro di ricerca. Scopi specifici dell’attività scientifica dell’Istitu-
to Storico sono: l’edizione critica delle opere del Diritto Canonico Classico;
monografie sulla Storia del Diritto Canonico, per cui venne istituita la collana
«Studia et Textus Historiae Iuris Canonici»; l’iniziazione degli studenti della

9 Commissario della Commissione degli studi per i Religiosi presso la Sacra Congregazione
per i Religiosi, 1945-1951.

10 Pontificium Athenaeum Salesianum MCMXL-MCMLXV, Romae MCMLXVI, p. 21.
11 STICKLER Alphonsus M., SDB, Historia Iuris Canonici Latini, Institutiones academicae. I

Historia fontium, Augustae Taurinorum 1950.
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Facoltà agli studi storici, in modo particolare attraverso l’elaborazione guidata
delle esercitazioni di Licenza e delle dissertazioni dottorali.12 L’Istituto Storico
si era riservata un’opera, davvero formidabile, forse eccessiva per le sole forze
dell’incipiente Facoltà: l’edizione critica della Summa decretorum di Uguccione
da Pisa.13 È indubbiamente un’opera di grande importanza per il mondo scienti-
fico, trattandosi della più autorevole glossa al «Decretum Magistri Gratiani»;
della glossa si conoscono una quarantina di manoscritti ed è attesa da tempo da-
gli studiosi, che ritornano sull’argomento ad ogni Congresso. Hanno lavorato
indefessamente ad essa, sotto la guida dell’allora Decano Rev.mo Alfons M.
Stickler,14 i Professori salesiani: Rev.do Juan Cantini; Rev.do Rosalio José Ca-
stillo Lara; Rev.do Gennaro Sesto; Rev.do Giuseppe Zeliauskas. Hanno col-
laborato con grande impegno le Monache Benedettine del Monastero di Rosano,
Firenze, Italia, nella collazione delle varianti dei singoli manoscritti. Attualmen-
te vi dedica la sua opera il Rev.do Prof. Ulderico Přeřovský, SDB, che ha avuto 
contatti anche con il Prof. Stephan Kuttner, grande esperto in materia di fama
internazionale, su espressa indicazione del Card. Alfons M. Stickler.15 Aggiun-
giamo infine che lo «Institutum Historicum Juris Canonici» è membro effettivo
della «Association Internationale d’Histoire du Droit et des Institutions» dal
1961.16

3. L’elevazione del Pontificio Ateneo Salesiano a Università, 24 maggio 1973

Il Pontificio Ateneo Salesiano aveva trasferito la sua sede ufficiale da Torino
a Roma nel 1965, quando già la Facoltà di Diritto Canonico ivi si trovava dal
1958.

Si era appena concluso il Concilio Vaticano II, cui avevano partecipato atti-
vamente i Professori della Facoltà di Diritto Canonico: in modo diretto, Rev.mo
Alfons M. Stickler, prima come membro della Pontificia Commissione degli
Studi e dei Seminari per la preparazione del Concilio Ecumenico Vaticano II,17

12 Pontificium Athenaeum Salesianum MCMXL-MCMLXV, Romae MCMLXVI, p. 21-22.
13 Ivi, p. 21.
14 Uno dei primi collaboratori e ispiratori di tale opera fu, con Alfons M. STICKLER, il prof.

Luigi PROSDOCIMI dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano, che aveva già compiuto al-
cuni studi preliminari proprio in vista dell’edizione critica, pubblicati nella prestigiosa collana
«Studia Gratiana», e aveva assicurato la sua collaborazione anche sotto l’aspetto economico.

15 Cf. FEENSTRA Robert, Repertorium bibliographicum Institutorum et Sodalitatum Iuris Hi-
storiae, Iussu Societatis C. N. «Association Internationale d’Histoire du Droit et des Institutions»,
Leiden 1969, p. 73 e 111; FEENSTRA Robert, Repertorium bibliographicum Institutorum et Sodali-
tatum Iuris Historiae, Iussu Societatis C. N. «Association Internationale d’Histoire du Droit et des
Institutions», Editio altera, Leiden 21980, p. 72 e 123.

16 Ivi, rispettivamente: p. XVI, p. XVIII. Cf. FEENSTRA Robert, Repertorium bibliographicum
Institutorum et Sodalitatum Iuris Historiae, Iussu Societatis C. N. «Association Internationale
d’Histoire du Droit et des Institutions», Supplementum 1980-1985 curavit Marguerite DUYNSTEE,
Leiden 1986, p. VIII.

17 Cf. AAS 52 (1960) p. 848.



91

poi in qualità di “Perito” del Concilio stesso;18 in modo indiretto, gli altri Pro-
fessori con voti e ricerche specializzate, fatti per i membri stessi del Concilio o
su richiesta esplicita degli organi di esso. C’era perciò nell’ambiente ecclesiale
una vivace aria di rinnovamento, che investì con la sua formidabile energia an-
che il Pontificio Ateneo Salesiano. Dopo il periodo della contestazione, che
venne dopo il Concilio, si realizzò, con sforzo fecondo e con l’intercessione di
San Giovanni Bosco, la ripresa; fu vigorosa ed efficace, tanto da essere deno-
minata una vera “rifondazione”.

Segno indubbio e garanzia sicura del progressivo svilupparsi di questo fe-
nomeno fu l’elevazione del Pontificio Ateneo Salesiano al rango di Università
Pontificia Salesiana, con la denominazione ufficiale: «Pontificia Studiorum
Universitas Salesiana», da parte del grande e compianto Papa Paolo VI, il 24
maggio 1973.19 Era allora Rettore l’attuale Card. Antonio M. Javierre Ortas.20

Pochi mesi dopo erano approvati «ad tempus experimenti gratia» gli Statuti
rinnovati, generali e particolari, della novella Università,21 da parte della Sacra
Congregazione per l’Educazione Cattolica, in data 4 settembre 1973.22

4. Il periodo dal 1973 al 1999

La Facoltà di Diritto Canonico prodigò la sua opera nella revisione degli Sta-
tuti e nell’elaborazione della complessa normativa ecclesiale, intervenendo sia
nell’ambito della Congregazione Salesiana, sia nell’ambito più vasto dei Dica-
steri della Curia Romana e degli Istituti religiosi, maschili e femminili.

Si inserirono nella Facoltà i Rev.di Professori salesiani: Piero Giorgio Mar-
cuzzi, 1968; Sabino Ardito, 1972; Tarcisio Bertone, 1976, Arcivescovo Metro-
polita di Vercelli e attuale Segretario della Congregazione per la Dottrina della
Fede; João Corso, 1981, già Prelato Uditore della Rota Romana, Vescovo di
Campos e attuale Ausiliare di Rio de Janeiro; Clemente Franzini, 1983. Ad oc-
cupare la cattedra vacante di S. Ecc. Alfons M. Stickler,23 venne chiamato dalla
Facoltà di Teologia nel 1984 il Rev.do Prof. Ulderico Přeřovský, per continuare 
l’edizione critica della Summa decretorum di Uguccione da Pisa.

Divenne intensa la collaborazione con la Pontificia Commissione per la
Revisione del Codice di Diritto Canonico, data la presenza di un ex-professore
della Facoltà come Segretario, nella persona di Mons. Rosalio José Castillo

18 Cf. AAS 54 (1962) p. 784.
19 PAULUS PP. VI, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Magisterium vitae, Pontificium

Athenaeum Salesianum Studiorum Universitatis titulo et honore decoratur, 24 maii 1973, in AAS
65 (1973) p. 481-484.

20 Creato e pubblicato Cardinale da Giovanni Paolo II nel Concistoro del 28 giugno 1988.
21 PONTIFICIA STUDIORUM UNIVERSITAS SALESIANA, Statuta, Romae 1973.
22 SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, Decretum Sacra Congregatio, Prot.

n. 921/69/34, 4 septembris 1973.
23 Creato e pubblicato Cardinale da Giovanni Paolo II nel Concistoro del 25 maggio 1985.
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Lara;24 prima con i Consultori Don Emilio Fogliasso, Gustave Leclerc e Al-
fons M. Stickler e in seguito con la collaborazione dei nuovi Professori.

Immediatamente dopo la promulgazione, l’opera dei Professori della Facoltà
di Diritto Canonico è continuata con la traduzione tempestiva in lingua italiana
del nuovo Codice di Diritto Canonico, la prima in ordine di tempo, avvalendosi
della collaborazione di alcuni docenti dell’Associazione Canonistica Italiana e
della Prof. Suor Giuliana Accornero, FMA, attualmente invitata per corsi sul
Diritto dei Minori, nuova caratteristica della Facoltà, e per altre discipline; la
versione, arricchita di opportuni documenti e delle fonti, è giunta ormai alla ter-
za edizione (Roma 1983, Roma 1984, Roma 1997). A ciò si aggiunge la tradu-
zione in lingua portoghese-brasiliana da parte di Don João Corso.

Dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico è seguita la sua pre-
sentazione ai Dicasteri della Curia Romana, all’Assemblea dei Vescovi italiani,
a Diocesi e Istituti religiosi, Consigli generali, compresi tutta una serie di corsi
specializzati di qualificazione in Diritto Canonico. In seguito si è proceduto alla
collaborazione per la revisione e l’adeguamento al nuovo Codice delle legisla-
zioni e delle normative particolari e proprie; in specie Statuti, Ordinamenti e
Organici dell’Università Pontificia Salesiana, in base alla Costituzione Aposto-
lica Sapientia christiana del Papa Giovanni Paolo II,25 e alle successive Ordina-
tiones della Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica.26

Uno degli avvenimenti, che ha espresso l’interesse vivo della Facoltà di Di-
ritto Canonico verso il settore dei giovani,27 è stato il Convegno sul Diritto dei
minori, dal 29 ottobre al 1° novembre 1988, nella sede dell’Università. Oltre ad
illustri Relatori, quale lo stesso Gran Cancelliere dell’Università, Don Egidio
Viganò, vi hanno partecipato personalità del mondo scientifico e operativo civi-
le ed ecclesiale, con meritato successo per gli organizzatori e indubbio interesse
per l’incisività della problematica affrontata e per la concretezza delle soluzioni
indicate. Esso è rientrato, non solo in una delle finalità caratteristiche della Fa-
coltà, ma pure nell’ambito delle celebrazioni del centenario della morte di San
Giovanni Bosco, nella sua Università per i giovani. Durante lo svolgimento del
Convegno, in data 30 ottobre 1988, il Gran Cancelliere dell’Università Don
Egidio Viganò, ha conferito il Dottorato “honoris causa” in Diritto Canonico al
Lic. Dott. José Gonzalez Torres, già Presidente della Confederazione Mondiale
degli Exallievi di Don Bosco, per gli evidenti meriti della sua opera culturale e
scientifica.

Negli anni successivi, l’attività dei Professori ha conosciuto importanti svi-
luppi, sia con la loro personale qualificazione e le corrispettive pubblicazioni,

24 Segretario della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico,
12 febbraio 1975 - 16 maggio 1982.

25 IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio Apostolica Sapientia christiana, De studiorum Universi-
tatibus et Facultatibus Ecclesiasticis, 15 aprilis 1979, in AAS 71 (1979) p. 469-499.

26 SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, Ordinationes, Ad Constitutionem Apo-
stolicam «Sapientia christiana» rite exsequendam, 29 aprilis 1979, in AAS 71 (1979) p. 500-521.

27 Cf. Statuti, 1989, art. 154 § 2, p. 80.
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sia con la collaborazione verso i Dicasteri della Curia Romana, sia con la parte-
cipazione attiva alle Associazioni nazionali e internazionali di studio e appro-
fondimento del Diritto Canonico. Merita una speciale menzione l’opera di emi-
nenti storici negli Studia in honorem Eminentissimi Cardinalis Alfons M. Stick-
ler, patrocinata e curata dal più illustre exallievo del Card. Stickler, l’Em.mo
Card. Rosalio José Castillo Lara.28

Come all’inizio, l’ambiente continua ad essere caratterizzato dalla serenità e
dai rapporti cordiali degli studenti tra di loro e con i docenti; questo favorisce
indubbiamente, come si può notare dagli esiti ampiamente positivi, la serietà
degli studi e delle ricerche, con un numero piuttosto elevato di dissertazioni dot-
torali rispetto alla consistenza della Facoltà. L’augurio si concreta in un impe-
gno fecondo per il futuro.

Decano
MARCUZZI Piero Giorgio, SDB

Segretario
ACCORNERO Giuliana, FMA

Economo
ARDITO Sabino, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

MARCUZZI Piero Giorgio, SDB
ACCORNERO Giuliana, FMA
ARDITO Sabino, SDB
JESU PUDUMAI DOSS Maria James, Delegato degli studenti

DOCENTI

Docenti Ordinari:
MARCUZZI Piero Giorgio, SDB

Docenti Emeriti:
BERTONE Tarcisio, Eccellenza Rev.ma, SDB
BRUNO Cayetano, SDB
CASTILLO LARA Rosalio José, E.mo e Rev.mo Sig. Cardinale, SDB
CORSO João, Eccellenza Rev.ma, SDB
PŘEŘOVSKÝ Ulrich, SDB 
STICKLER Alfons M., E.mo e Rev.mo Sig. Cardinale, SDB

28 Creato e pubblicato Cardinale da Giovanni Paolo II nel Concistoro del 25 maggio 1985.
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Docenti Straordinari:
ARDITO Sabino, SDB

Docenti Stabilizzati:
ACCORNERO Giuliana, FMA

Docenti Invitati:
FRANZINI Clemente, SDB
PARENTI Giancarlo, SDB
SABBARESE Luigi, CS
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FACOLTÀ DI LETTERE CRISTIANE E CLASSICHE
(Pontificium Institutum Altioris Latinitatis)

La Facoltà di Lettere cristiane e classiche (FLCC), o Pontificium Institutum
Altioris Latinitatis, è stata preconizzata da Papa Giovanni XXIII e fondata da
Papa Paolo VI con il Motu Proprio “Studia Latinitatis” (22 febbraio 1964).
Con Lettera della Congregazione per l’Educazione Cattolica (4 giugno 1971),
essa è stata inserita nell’UPS.

Scopo precipuo della FLCC è di offrire una sicura base scientifica storica, fi-
lologica, linguistica, dottrinale e letteraria del patrimonio culturale della Rivela-
zione, delle origini cristiane, dell’ampia panoramica dei Padri e Scrittori eccle-
siastici, greci e latini soprattutto, e della tradizione bizantina e medievale. Non a
caso l’Istruzione della Congregazione per l’Educazione cattolica sullo studio dei
Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, promulgata il 10 novembre
1990, menziona “l’Istituto Superiore di Latinità dell’Università Pontificia Sale-
siana” al primo posto tra gli Istituti abilitati a fornire la specializzazione nel-
l’insegnamento della Patrologia e della Patristica (cfr. “Acta Apostolicae Sedis”
82 [1990], p. 636).

A questo traguardo è indirizzata la strumentazione linguistica, filologica e
letteraria, la quale non è fine a se stessa, ma al servizio della tradizione e della
cultura ecclesiastica. Il nesso dei contenuti tra le origini cristiane e il mondo
classico, la successione delle due civiltà, come pure la continuità linguistica e
letteraria di queste due età postulano l’estensione dello studio e dell’insegna-
mento a determinate discipline classiche (lingua, letteratura, storia, filosofia, ar-
cheologia), quale indispensabile preparazione e strumento di esatta interpreta-
zione del patrimonio dottrinale del cristianesimo.

Giustificazione di questo scopo è di dare alla realtà ecclesiale odierna una
più solida fondazione storica e dottrinale, alimentando, specialmente nel giova-
ne clero e nei laici impegnati, una più viva coscienza della tradizione.

In connessione con questo scopo fondamentale la FLCC si propone anche di
promuovere un’adeguata metodologia della didattica delle lingue classiche (gre-
ca e latina), della lingua latina particolarmente, e di favorirne l’uso vivo come
strumento di comunicazione soprannazionale, specialmente al servizio delle
diocesi e degli uffici ecclesiastici.

Al momento presente la FLCC, oltre alle attività ordinarie di studio e di ri-
cerca, è impegnata su tre fronti di iniziative:

a) anzitutto essa cura un coraggioso progetto di potenziamento dei sussidi e
dei materiali didattici, tenendo conto delle nuove vie schiuse dal progresso tec-
nologico. Nel contempo l’informatizzazione progressiva della biblioteca della
Facoltà e il suo collegamento in rete con molte biblioteche di altre Università
favoriscono enormemente la rapidità e l’efficienza della ricerca bibliografica;

b) in secondo luogo si stanno sperimentando nuove forme di organizzazione
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– anche fuori Roma – di Convegni e di Seminari, che proseguono gli ormai tra-
dizionali Simposi di “Catechesi Patristica” e di “Cultura e lingue classiche”. In
particolare sono programmate ad anni alterni le “Giornate Patristiche Torinesi”,
iniziativa promossa in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura
Classica, e i Convegni di Troina su “Cultura e Promozione umana”. Ad essi si
affianca, in Roma, la “Lettura di Origene”, a cadenza annuale;

c) infine, ottemperando all’istanza di corsi più brevi, destinati al consegui-
mento di speciali diplomi in lettere greche e latine, la FLCC continua a promuo-
vere corsi estivi di lingue classiche (oltre che di lingua italiana), specialmente
rivolti agli studenti delle Facoltà ecclesiastiche.

Occorre riconoscere che la sollecitudine fondamentale soggiacente alla Vete-
rum Sapientia e al Motu Proprio “Studia Latinitatis” – al di là di qualche osser-
vazione ormai datata – è valida ieri come oggi: il sacerdote che si preclude la
possibilità di accedere direttamente – vale a dire nella lingua originale – ai testi
del Nuovo Testamento e dei Padri, con più fatica si alimenta alle profonde radi-
ci della sua identità e missione presbiterale. Ecco perché, ancora ai nostri giorni,
l’Istruzione sopra citata sullo studio dei Padri della Chiesa torna a richiamare:
«Bisogna fare il possibile per rafforzare nei nostri Istituti di Formazione lo stu-
dio del greco e del latino» (ivi).

In tale prospettiva la FLCC – unica nel suo genere tra le istituzioni accade-
miche pontificie – intende proseguire la sua missione.

Patrono
Em.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Pio LAGHI

Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica

Decano
dal COVOLO Enrico, SDB

Segretario
BRACCHI Remo, SDB

Economo
SCHWARZ Ludwig, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

dal COVOLO Enrico, SDB
BRACCHI Remo, SDB
AMATA Biagio, SDB
PAVANETTO Anacleto, SDB
SCHWARZ Ludwig, SDB
NYK Adam, Delegato degli studenti
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DOCENTI

Docenti Ordinari:
BRACCHI Remo, SDB
dal COVOLO Enrico, SDB

Docenti Emeriti:
FELICI Sergio, SDB
IACOANGELI Roberto, SDB
RIGGI Calogero, SDB

Docenti Straordinari:
AMATA Biagio, SDB
PAVANETTO Anacleto, SDB

Docenti Aggiunti:
BARUFFA Antonio, SDB
SCHWARZ Ludwig, SDB

Docenti Invitati:
CALVANO Corrado, Lc
FUSCO Roberto, Lc
RONCA Italo, Lc
SIMONETTI Manlio, Lc

Assistenti:
TOKARSKI Grzegorz, SDB

Attività nell’anno accademico 1998-1999

L’inizio dell’Anno Accademico è stato sottolineato da una breve, ma intensa
«festa di Facoltà». Martedì 6 ottobre, alle ore 9.00, don C. Tampwo Maleya ha
tenuto la sua lectio coram su Dio Padre negli scritti di Tertulliano. Un simpati-
co incontro tra professori e studenti e il brindisi inaugurale hanno concluso la
mattinata.

La presentazione del volume degli Atti del secondo Convegno di Troina su
Cultura e promozione umana, avvenuta nell’Aula Magna dell’Università degli
Studi di Catania il 3 dicembre 1998, ha offerto l’opportunità di definire, dinanzi
a un folto pubblico di studenti e di ricercatori, il progetto complessivo dei sim-
posi di Troina (Enna), istituzionalizzati ormai a cadenza biennale.

Da novembre ad aprile la Facoltà è stata impegnata nella realizzazione del
terzo ciclo della Lettura di Origene, dedicato questa volta al Commento e alle
Omelie sul Cantico dei Cantici. Il calendario è stato il seguente:

– lunedì 16 novembre 1998, ore 17
Manlio Simonetti (Commento: la prefazione)
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– lunedì 14 dicembre 1998, ore 17
S.E. mons. Pietro Meloni (Commento: libro I)

– lunedì 18 gennaio 1999, ore 17
Francesca Cocchini (Commento: libro II)

– lunedì 15 febbraio 1999, ore 17
Mario Maritano (Commento: libro III)

– lunedì 15 marzo 1999, ore 17
Maria Grazia Mara (Commento: libro IV)

– lunedì 26 aprile 1999, ore 17
Gaetano Lettieri (Omelie)

La Lettura si è tenuta presso l’Istituto Salesiano «Sacro Cuore» di Roma.
Ogni incontro constava di almeno un’ora piena, ed era articolato in tre momenti:
a) breve sintesi del testo in esame; b) lettura e commento dei passi più impor-
tanti; c) discussione. L’iniziativa si è rivelata di alto profilo scientifico, e ha
avuto il merito di aggregare in diversi appuntamenti successivi i più importanti
cultori italiani della ricerca origeniana. Nell’arco dei sei incontri, svoltisi tutti
nel Salone dell’Istituto Salesiano «Sacro Cuore» di via Marsala, vi è stata anche
l’opportunità di presentare due importanti volumi editi dalla LAS: precisamente
quello di O. Pasquato, I laici in Giovanni Crisostomo. Tra Chiesa, famiglia e
città, e quello di G. Sfameni Gasparro, Origene e la tradizione origeniana in
Occidente. Letture storico-religiose.

Si è svolto nella mattinata di lunedì 10 maggio il Seminario di studio dedica-
to alla Poesia cristiana latina tra il IV e il V secolo. Il Seminario, rivolto ai Pro-
fessori e agli Studenti della Facoltà, è stato presieduto dal prof. A.V. Nazzaro
dell’Università degli Studi «Federico II» di Napoli. Le relazioni fondamentali
riguardavano «Il quadro generale della poesia cristiana latina tra il IV e il V se-
colo» (prof. K. Smolak, Universität Wien) e «Gli Inni di sant’Ambrogio» (proff.
M. e K. Zelzer, Universität Wien). Vi sono state poi alcune comunicazioni di
Professori e Studenti della Facoltà, tra cui: «Ispirazione classica e catechesi nel
Cathemerinon di Prudenzio» (prof. S. Felici) e «Lettura didattica del Periste-
phanon di Prudenzio» (prof. C. Calvano). Il Seminario si è concluso con le
«Prospettive di sintesi» del prof. A.V. Nazzaro e il «Saluto» del prof. L. Sch-
warz.

Il periodo estivo – come già avviene da alcuni anni – ha impegnato la Facol-
tà nello svolgimento dei corsi intensivi di lingua italiana, latina e greca. Il corso
d’Italiano si è svolto dal 23 agosto al 24 settembre. Vi hanno partecipato 109 al-
lievi, suddivisi in cinque classi, a seconda dei risultati del test di ammissione.
Gli studenti hanno potuto usufruire del laboratorio linguistico, di sussidi audio-
visivi, di sussidi informatici e di visite culturali guidate (Complesso monu-
mentale dell’Aventino, Catacombe di San Callisto, Giardini Vaticani). L’orga-
nizzazione prevedeva un orario quotidiano di lezioni (eccetto il sabato e la do-
menica) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Il corso è stato gestito in collabo-
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razione con il Centro linguistico italiano «Dante Alighieri» di Roma. Il corpo
docente, formato dai proff. R.M. Bruno di Belmonte, E. Gentili, S. Pasquali, F.
Ranalli e A. Vagliviello, era coordinato dai proff. A. Frassanito e G. Savona,
Direttori del Centro linguistico. Contemporaneamente la Facoltà stessa ha gesti-
to corsi intensivi di lingua latina e di lingua greca. Vi hanno preso parte 31 al-
lievi, distribuiti in un unico livello di greco (prof. G. Orsola) e due di latino
(proff. G. Tokarski e C. Calvano). L’organizzazione prevedeva un orario quoti-
diano di lezioni (eccetto il sabato e la domenica) dalle 9 alle 12.30.

Nel corso dell’anno la Facoltà ha organizzato varie visite artistico-culturali,
aperte anche alla partecipazione di Studenti di altre Facoltà: si ricordano in par-
ticolare le visite guidate dal prof. S. Felici al Complesso monumentale dell’A-
ventino e al Palazzo del Quirinale.
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE

Con il decreto della Congregazione Pontificia per l’Educazione Cattolica del
27.5.1998 l’Istituto di Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università Sa-
lesiana di Roma è diventato Facoltà. Nuovi Statuti, nuova rimodulazione del
curricolo, offerta di tutti i gradi accademici: non più ISCOS ma la FsCS (la “s”
minuscola è un vezzo grafico, che dà vivacità alla sigla e attira l’attenzione sul
termine “scienze”).

L’Istituto è nato nel 1988, anno centenario della morte di Don Bosco, come
espressione di fedeltà al carisma del nostro santo Fondatore nel servizio al
mondo giovanile e popolare, ma anche in obbedienza ai vari interventi che il
Magistero ha rivolto alle Università per un maggior impegno nell’ambito della
comunicazione sociale. Molti hanno partecipato alla messa a punto del progetto
e poi alla sua realizzazione, ma un ricordo e un ringraziamento particolarmente
riconoscente vanno al Rettore Maggiore di allora, don Egidio Viganò, che ha
sostenuto l’iniziativa con tutto il suo entusiasmo e la sua energia. Al centro del
progetto c’era e c’è un’idea guida: promuovere la comunicazione per servire
l’uomo e per aprire nuove vie alla comprensione e alla diffusione della Parola,
in continuità con una tradizione antica quanto la Bibbia: Per amore del mio po-
polo non tacerò né resterò tranquillo (Isaia 62,1).

Dopo dieci anni termina la fase sperimentale. In questo periodo di grande vi-
vacità e sviluppo, sotto la guida dei due presidi prof. Roberto Giannatelli e prof.
Michele Pellerey, hanno trovato conferma le linee progettuali iniziali, ma sono
emerse anche nuove esigenze. Tra queste la più evidente era la necessità di mi-
gliorare l’organizzazione dell’intero curricolo, per distribuire su un periodo di
studi più ampio l’apprendimento delle scienze e delle tecniche della comunica-
zione sociale. Si è dunque deciso di attuare anche il ciclo di baccalaureato; si
sono rivisti gli indirizzi di studio proposti nel ciclo di licenza; oltre al dottorato
è stato introdotto un anno di specializzazione professionale. Il nuovo progetto
risolve anche un altro nodo, quello dell’accesso al nostro curricolo da parte di
giovani religiosi o laici. In linea di principio non erano esclusi; in pratica però
essi si trovavano notevolmente svantaggiati per il fatto che l’Istituto chiedeva,
come condizione di ammissione, un biennio universitario già espletato, compren-
sivo anche di alcuni corsi di tipo filosofico e teologico. Mentre i sacerdoti pote-
vano far valere gli studi pregressi, i giovani laici e molti religiosi e religiose non
avevano altra scelta che iniziare gli studi altrove. Con i nuovi Statuti le cose cam-
biano: l’unico prerequisito (di tipo scolastico) è ora il titolo di scuola superiore.

Obiettivi

Il primo degli obiettivi della Facoltà è lo studio: studiare le opportunità e i
problemi posti alla società e alla comunità cristiana dalla presenza e dallo svi-



101

luppo dei vari mezzi e delle varie forme di comunicazione, a partire da una par-
ticolare attenzione al mondo giovanile, ai ceti popolari e ai paesi in via di svi-
luppo. Indissolubilmente legato all’impegno per lo studio c’è quello per la for-
mazione di ricercatori, docenti, esperti e professionisti nel campo della comuni-
cazione sociale, capaci di integrare armonicamente le conoscenze teoriche e la
competenza operativa. Da ultimo, come proiezione e verifica dei primi due
obiettivi, la Facoltà intende offrire la propria collaborazione ad iniziative con-
crete che promuovono una creativa utilizzazione dei media nelle attività giova-
nili ed ecclesiali e nella formazione dell’opinione pubblica nel campo dei valori
umani e cristiani.

In concreto queste sono le figure professionali che si vogliono preparare:

Studiosi e ricercatori, che abbiano un particolare interesse per il mondo ec-
clesiale e giovanile;

Docenti di scienze della comunicazione sociale per le Università e per i cen-
tri di studi superiori, in modo particolare – ma non solo – per i seminari;

Responsabili di istituzioni specifiche nel campo della comunicazione sociale,
quali: editrici di libri, quotidiani e periodici, emittenti radiofoniche e televisive,
soprattutto in ambito ecclesiale e giovanile;

Autori e professionisti, impegnati nella testimonianza dei valori umani e cri-
stiani attraverso tutti i media oggi a disposizione, dal teatro a Internet.

Per realizzare questi obiettivi l’FsCS ha strutturato la sua proposta formativa
in questo modo:

– nel biennio di baccalaureato gli studenti ricevono una preparazione di base
nel campo della comunicazione sociale e insieme una formazione culturale ge-
nerale filosofica, teologica e di scienze umane coerente con il curricolo formati-
vo;

– il secondo ciclo è dedicato allo studio, approfondito e metodologicamente
corretto, dell’intera problematica posta dalla comunicazione sociale e ad un
contatto diretto con le tecniche delle diverse forme di comunicazione (giornali-
smo, radio, televisione, teatro, varie forme di editoria). Alla scelta dello studen-
te vengono offerti tre indirizzi (in concreto dei piani di studio predefiniti e ga-
rantiti dalla Facoltà), tra loro distinti ma non separati: l’indirizzo generale, più
attento agli aspetti teorici, che avvia – non in modo esclusivo – al dottorato;
l’indirizzo editoria e giornalismo, orientato allo studio e all’azione nell’ambito
della comunicazione attraverso la stampa; infine l’indirizzo media per la comu-
nità che si interessa ai vari mezzi tradizionali come la musica e il teatro – ed
elettronici – come la radio, la televisione, il multimediale – ma a partire da
un’opzione precisa, l’animazione della comunicazione della comunità.

Il ciclo di licenza impegna lo studente per la durata di due anni, compreso il
periodo estivo, durante il quale viene organizzato uno stage aziendale di quattro
settimane (in questi anni i nostri studenti sono stati accolti in un centinaio di
aziende sparse in tutto il mondo, dagli USA, all’America Latina, all’Estremo
Oriente, a tutte le nazioni dell’Europa, all’Africa).
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– Per quanto riguarda il dottorato la Facoltà prosegue con il progetto messo
a punto in questi anni, per superare la formula che vede lo studente quasi uni-
camente impegnato a condurre uno studio spesso settoriale. Al dottorando la
FsCS chiede anzitutto di completare la sua preparazione teorica nel Seminario
di dottorato, sotto la guida di un docente insieme agli altri colleghi, in modo da
giungere ad una conoscenza organica ed ampia dei problemi e delle teorie della
comunicazione sociale; il tirocinio didattico costituisce il secondo degli impegni
che lo studente deve espletare; dovrà quindi maturare una vera padronanza della
metodologia della ricerca teorica e positiva e la sua ricerca dottorale ne sarà la
verifica (progetto originale dal punto di vista scientifico e approfondito). Il nu-
mero degli studenti ammessi al dottorato è limitato (non più di quattro o cinque
per anno). Per quanto riguarda le aree di indagine la Facoltà compie una scelta
di campo: esse sono “chiesa e comunicazione”, “media e mondo giovanile e/o
popolare”, “comunicazione internazionale e interculturale”, “nuove tecnologie e
comunicazione”.

– Per gli studenti che dopo la licenza vogliono compiere un anno di perfe-
zionamento professionale ed hanno dimostrato particolari doti creative e/o or-
ganizzative, la Facoltà, in collaborazione con alcune agenzie di riconosciuto va-
lore (giornali o agenzie di informazione, editrici, centri di produzione, centri di
animazione, televisioni, radio, uffici diocesani...), organizza un curricolo di spe-
cializzazione professionale. Esso prevede uno stage aziendale particolarmente
misurato sul progetto dello studente, un gruppo di lezioni e/o seminari e infine
la realizzazione di un progetto originale (un programma televisivo o radiofonico
o multimediale, un progetto grafico... di standard professionale).

Un particolare clima formativo

La scelta metodologica della FsCS prevede un dialogo continuo tra il sapere
(un impegno sul versante teorico) e il saper fare (un impegno a formare delle
abilità relative alla comunicazione e alla gestione delle risorse disponibili), per
rendere possibile un saper essere (una maturazione sul piano personale). In
concreto non si separa, anzi li si vuole armonizzare in una sintesi nuova, lo stu-
dio tradizionale fatto sui libri e sulle riviste in biblioteca e l’apprendimento di-
retto del modo in cui si comunica oggi (l’uso diretto di una telecamera o di un
mixer come via indispensabile alla comprensione e all’acquisizione del lin-
guaggio dei media); nella certezza che studiando e lavorando insieme nella co-
municazione e per la comunicazione, gli studenti – di nazioni diverse, religiosi e
laici, giovani uomini e giovani donne – maturano personalità più aperte e forti.

Il numero programmato di iscrizioni

La scelta di considerare la comunicazione come un fenomeno per il cui stu-
dio non basta l’accostamento teorico ma è indispensabile il momento del-
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l’operatività concreta e della creatività porta necessariamente a ridurre drasti-
camente i numeri. Sono i tre indirizzi del curricolo di licenza che determinano il
numero complessivo: mentre l’indirizzo generale può accogliere una ventina di
studenti, gli altri due indirizzi non possono superare la quindicina: in tutto circa
50 studenti per anno. Di conseguenza anche le iscrizioni al biennio del Bacca-
laureato hanno dei vincoli: poiché gli studenti – a seconda della loro prepara-
zione – possono accedere sia al primo anno che al secondo si è stabilito che per
il primo anno i posti disponibili sono 25, mentre 30 sono gli studenti ammessi
ogni anno direttamente al secondo anno.

Decano
LEVER Franco, SDB

Segretario
PASQUALETTI Fabio, SDB

Economo
LEWICKI Tadeusz, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

LEVER Franco, SDB
BERCHMANS Britto Manohar, SDB
COSTA Giuseppe, SDB
FRIMAIRE Daniele, Delegato degli studenti

DOCENTI

Docenti Ordinari:
GIANNATELLI Roberto, SDB

Docenti Straordinari:
LEVER Franco, SDB

Docenti Aggiunti:
BERCHMANS Britto Manohar, SDB
COSTA Giuseppe, SDB
LEWICKI Tadeusz, SDB
PASQUALETTI Fabio, SDB

Assistenti:
CEPEDA Emiro, SDB
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Docenti Invitati:
ABBÀ Giuseppe, SDB
CANGIÀ Caterina, FMA
CASTELLI Ferdinando, SJ
CASTELLANI Leandro, Lc
CULTRERA Giuseppe, Lc
DOGLIO Federico, Lc
GALLO Luis, SDB
GARCÍA GUTIERREZ Jesús M., SDB
GNAGNARELLA Giuseppe, Lc
LOBEFALO Antonio, SDB
MASTROIANNI Roberto, Lc
NANNI Carlo, SDB
PRESERN Antonio, SDB
PURAYIDATHIL Thomas, SDB
RESTUCCIA Paolo, Lc
SANTOS Emil, SDB
SPARACI Paolo, Lc
TAGLIABUE Carlo, Lc
TRUPIA Piero, Lc
ZANACCHI Adriano, Lc
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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
«MAGISTERIUM VITAE»

La Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana organizza l’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) per una formazione teologica orga-
nica, con i necessari complementi in filosofia e nelle scienze umane, dei Laici,
delle Religiose e dei Religiosi non sacerdoti. L’ISSR è stato eretto con decreto
della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 29 giugno 1986 (prot. n.
1258/85/8).

L’Istituto promuove la formazione delle seguenti figure professionali:
– docenti per l’insegnamento della religione nelle scuole di ogni ordine e

grado;
– candidati al diaconato permanente e ai ministeri istituiti;
– animatori per le attività pastorali e catechistiche delle chiese locali;
– animatori dei movimenti ecclesiali abilitati per il loro impegno apostolico;
– animatori cristiani della realtà sociale e culturale.
Esso favorisce inoltre l’aggiornamento dei fedeli laici, mediante la frequenza

di alcuni corsi.
A tal fine l’ISSR organizza un curricolo quadriennale articolato in un anno

base a carattere introduttivo ed un triennio in cui lo studente può scegliere uno
dei tre seguenti indirizzi:

– pedagogico-didattico;
– pastorale-catechetico;
– di animazione cristiana della realtà sociale.
Alla fine del quadriennio, soddisfatte tutte le prestazioni richieste, viene con-

ferito il titolo accademico di Magistero in Scienze Religiose.
L’ISSR conferisce anche Diplomi e Attestati di frequenza.

Direttore
CIMOSA Mario, SDB

CONSIGLIO

CIMOSA Mario, SDB
BAJZEK Jože, SDB
BUZZETTI Carlo, SDB
ESCUDERO Antonio, SDB
PALUMBIERI Sabino, SDB
PASQUATO Ottorino, SDB
SEMERARO Cosimo, SDB
ZEVINI Giorgio, SDB
WOJTALIK Cinthia, Delegato degli studenti
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DOCENTI

ALBERICH SOTOMAYOR Emilio, SDB
ALESSI Adriano, SDB
ARDITO Sabino, SDB
ARTO Antonio, SDB
BAJZEK Jože, SDB
CARLOTTI Paolo, SDB
CIMOSA Mario, SDB
COFFELE Gianfranco, SDB
GALLO Luis, SDB
GATTI Guido, SDB
LIOY Franco, SDB
MAFFEI Giuseppe, SDB
MALIZIA Guglielmo, SDB
MION Renato, SDB
MULÈ STAGNO Aurelio, SDB
PALUMBIERI Sabino, SDB
PASQUATO Ottorino, SDB
SEMERARO Cosimo, SDB
SOLDINI Maurizio, SDB
THURUTHIYIL Scaria, SDB
TRENTI Zelindo, SDB
VALENTINI Donato, SDB
ZEVINI Giorgio, SDB
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SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOLOGIA CLINICA

Finalità e impostazione

Con l’istituzione del corso di specializzazione Post-lauream in psicoterapia,
l’Istituto di Psicologia dell’Educazione della Facoltà di Scienze dell’Educazione
(FSE) intende favorire una più qualificata tutela e promozione della salute men-
tale e una più significativa realizzazione della terapia dei disturbi psichici, sia in
persone singole che in sistemi educativi (famiglia, scuola, ecc.).

La Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica (SSSPC) si
colloca all’interno della normativa della Facoltà di Scienze dell’Educazione del-
l’Università Pontificia Salesiana di Roma.

Attraverso essa si mira a promuovere l’avvicinamento tra teoria e prassi nel-
le attività accademiche e la sperimentazione di nuove procedure di azione e di
intervento, di tipo preventivo e di tipo terapeutico, in campo psicologico.

L’impostazione della Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia
Clinica fa riferimento ad un’antropologia di carattere umanistico - personalisti-
co, secondo la quale sono interpretati i contenuti di consulenza (realtà psicolo-
gica, obiettivi terapeutici, ecc.) ed è integrata l’operazionalità o la strumentalità
degli interventi e dei procedimenti terapeutici elaborati dai diversi modelli di re-
lazione di aiuto psicologico.

Il corso quadriennale si inserisce nell’ambito di quanto previsto negli Statuti
UPS, Art. 108; Orcl. 198, 4,1.

Programma e organizzazione

Per ogni singolo anno, gli argomenti sono strutturati in corsi svolti con mo-
dalità seminariale, attraverso letture, discussioni e contributi dei partecipanti.

Tenuto conto dello scopo del corso sono previste esperienze su se stessi, at-
traverso:

– Esercitazioni sulle tecniche terapeutiche.
– Partecipazione alle dinamiche di gruppo di tipo esperienziale.
– Esercizi di supervisione.
In incontri di fine settimana sono offerte 150 ore di lezione. Altre 100 ore so-

no organizzate attraverso letture guidate, controllate e verificate nel gruppo ge-
nerale degli iscritti al corso.

Individualmente ed in piccoli gruppi saranno svolte altre attività per un nu-
mero complessivo di 150 ore di lavoro. Tali attività debitamente verificate e
verbalizzate, saranno controllate dai responsabili del corso lungo tutto l’arco
dell’anno accademico.
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La Scuola programma attività pratiche e di supervisione, in istituzioni, a nor-
ma di legge.

La frequenza è obbligatoria e necessaria per poter conseguire il Diploma. Al-
l’inizio di ogni anno saranno precisate le assenze consentite che comunque non
potranno superare il 25% del monte ore.

Ammissione

Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in psicologia o in
medicina e chirurgia. L’ammissione (a numero chiuso), oltre ai requisiti comuni
della FSE, prevede il superamento di un esame scritto e di un colloquio con due
membri del Gruppo Gestore (GG).

Ai candidati si richiede una conoscenza funzionale della lingua inglese.

Esami e diploma

Ogni anno si verificherà il profitto nelle attività verso i corrispondenti esami;
alla fine dei ciclo di studi è previsto un esame finale e la discussione critica dei
lavori svolti dal candidato, secondo modalità indicate dal GG.

A conclusione del Corso è conferito un Diploma di specializzazione, purché
i partecipanti abbiano soddisfatto le esigenze del programma e sia positivo il
giudizio del GG sulle capacità professionali e personali degli specializzandi.

Direzione

La Scuola di Specializzazione è promossa dalla FSE tramite il suo Istituto di
Psicologia.

La gestione accademica è affidata ad un Gruppo Gestore, al cui interno è
scelto il Direttore della Scuola.

Direttore pro tempore
NANNI Carlo, SDB

Coordinatore
SCILLIGO Pio, SDB

GRUPPO GESTORE

SCILLIGO Pio, SDB
NANNI Carlo, SDB
ARTO Antonio, SDB
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FIZZOTTI Eugenio, SDB
MACARIO Lorenzo, SDB
MASTROMARINO Raffaele, Lc
RONCO Albino, SDB
FRASSINETI Marta, Rappresentante degli studenti

DOCENTI

ANDOLFI Maurizio, Lc
BERGERONE Chiara, Lc
BIANCHINI Susanna, Lc
DE LUCA Maria Luisa, Lc
DE NITTO Carla, Lc
FERRI Rosa, Lc
FRUTTERO Lucia, Lc
GULOTTA Guglielmo, Lc
LIVERANO Antonella, Lc
MALIZIA Enrico, Lc
MASTROMARINO Raffaele, Lc
MESSANA Cinzia, Lc
MILIZIA Maria, Lc
ROMANO Fausta, Lc
RONCO Albino, SDB
ROSSO Milena, Lc
RUGGIERI Vezio, Lc
SARTI Silvano, SDB
SASSAROLI Chiara, Lc
SCILLIGO Pio, SDB
SOLANO Luigi, Lc
SPAGNUOLO Margherita, Lc

Attività nell’anno accademico 1998-1999

Patricia Crittenden, ricercatrice di Miami (Florida), massima esperta della
teoria dell’attaccamento, ha tenuto un interessante seminario, svoltosi nei giorni
26-28 febbraio 1999, per gli specializzandi della Scuola Superiore di Specializ-
zazione in Psicologia Clinica. Gli oltre 300 partecipanti hanno avuto così la pos-
sibilità di incontrare una delle figure più significative nell’attuale orizzonte psi-
cologico e psicoterapeutico.
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
IN PEDAGOGIA E PASTORALE CATECHETICA

Impostazione e finalità

La scuola evolve rapidamente, richiede competenze inedite, padronanza de-
gli strumenti di comunicazione, consapevolezza delle nuove strategie educative.

Il Ministero sta autorizzando alcune Sedi universitarie a promuovere un
biennio di specializzazione post-lauream per qualificare la professionalità dei
Docenti delle Secondarie. Con il Corso di specializzazione post-lauream in Pe-
dagogia Religiosa la Facoltà di Scienze delI’Educazione, soprattutto attraverso
l’Istituto di Catechetica, intende promuovere la qualificazione degli Insegnanti
di religione della Scuola Secondaria.

La qualifica riguarda la pedagogia religiosa, orientata all’IRC e alla Pastora-
le Scolastica. L’analisi è quindi portata alla progettazione, programmazione,
animazione, promozione e formazione per abilitare alla docenza negli Istituti di
Scienze religiose (ISR) e alla coordinazione dei Corsi di Formazione Permanen-
te.

Si profila una figura di docente-educatore che si potrebbe definire interme-
dio: per lo più opera direttamente nella scuola; allo stesso tempo è chiamato a
gestire la formazione e l’aggiornamento dei colleghi o degli educatori.

Su questo presupposto il Corso tende a qualificare l’identità professionale e
contemporaneamente abilita ad intervenire nella qualifica aggiornamento dei
Colleghi.

Il Corso si colloca all’interno della normativa della facoltà di Scienze del-
l’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana; è regolato da quanto previsto
dagli Statuti dell’UPS, art. 108; Ord. 198, 4,1.

Programma e organizzazione

Ogni anno gli argomenti vengono proposti alla ricerca e alla sperimentazione
dei partecipanti: per lo più trattati secondo metodologie seminariali con l’appor-
to e la partecipazione di ciascuno, sulla base di indicazioni di letture e studi pre-
cisamente mirati.

Gli argomenti comprendono:
– l’area dottrinale-teologica
– l’area delle scienze dell’educazione
– l’area delle scienze della religione
– l’area delle scienze della comunicazione
– l’area dell’applicazione pedagogica delle nuove tecnologie.
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Il Corso si articola in:
– Corsi accademici
– Seminari
– Tirocinio di sperimentazione
– Tesi di diploma (elaborazione scritta).
Le attività per ogni anno sono segnalate dal Calendario, nella loro applica-

zione concreta vengono programmate dal Gruppo Gestore del Corso.
Comprendono stages di lavoro a fine settimana – sabato e domenica – in

modo da consentire ai partecipanti regolare svolgimento della propria attività
professionale; e dodici giorni residenziali per completare le ore di lezione ri-
chieste, verificare la sperimentazione affidata ai singoli, orientare per l’attività
professionale in atto.

La frequenza è obbligatoria per poter conseguire il Diploma. Le assenze
eventuali non debbono superare il 25% del monte ore.

Il conseguimento del diploma corrisponde:
– ad un’approfondita conoscenza del fenomeno religioso,
– ad una chiara consapevolezza

• delle condizioni e dei processi che lo mettono in atto
• delle indispensabili strutture scolastiche in grado di mediarne la matura-

zione;
• delle interazioni interpersonali che lo favoriscono;
• delle dinamiche interrelazionali che suppone.

Ammissione

Sono ammessi gli Insegnanti di religione della Secondaria in possesso di ti-
tolo adeguato. Sono titoli sufficienti: Laurea statale, Licenza ecclesiastica, Ma-
gistero in Scienze Religiose.

Il numero è rigorosamente definito.
Le priorità sono date in base alla data di iscrizione pervenuta alla Segreteria

e convalidate dal Gruppo Gestore.
Vengono tenute in particolare considerazione le domande che pervengono

dall’Ordinario della Diocesi.

Esami e diploma

Ciascuna attività annuale comprende una verifica, con un giudizio specifico.
Per il conseguimento del Diploma tutti gli adempimenti devono essere stati

espletati con esito positivo.
Il ciclo completo di studi comprende inoltre una tesi scritta di diploma di

orientamento progettuale su aspetti peculiari della proposta del Corso.
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Le aree considerate sono:
– il fatto religioso, i suoi dinamismi interiori, le sue condizioni;
– la religione e i suoi strumenti comunicativi;
– psicologia e sociologia della religione, ecc.;
– la progettazione;
– contenuti specifici, quali fede, cultura, esperienza ...

Direzione

Responsabile del Corso di Specializzazione in Pedagogia Religiosa è la Fa-
coltà di Scienze dell’Educazione attraverso il Gruppo Gestore costituito dai
membri dell’Istituto di Catechetica della stessa Facoltà.

Valore

Titolo accademico di specializzazione di 2° grado in pedagogia religiosa, ri-
conosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Coordinatore
TRENTI Zelindo, SDB

GRUPPO GESTORE

TRENTI Zelindo, SDB
ALBERICH SOTOMAYOR Emilio, SDB
BISSOLI Cesare, SDB
DE SOUZA Cyril, SDB
GEVAERT Josef, SDB
GIANETTO Ubaldo, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB
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Inaugurazione
dell’anno accademico 1998/99
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Presentazione dell’Atto Accademico

Il giorno 5 ottobre 1998, dopo la celebrazione della S. Messa dello Spirito
Santo presieduta dal Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana e Gran
Cancelliere dell’Università Don Juan Edmundo Vecchi, ha avuto luogo la Ce-
rimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 1998-99.

Nell’aula intitolata a Paolo VI, gremita da centinaia di studenti e di religiosi
provenienti da ogni parte del mondo, erano presenti i Cardinali Alfons Maria
Stickler, Archivista e Bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, già Retto-
re del Pontificio Ateneo Salesiano dal 1958 al 1966; Antonio Maria Javierre
Ortas, Prefetto emerito della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti e già Rettore dell’Università Pontificia Salesiana; gli Arcive-
scovi José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi;
Tarcisio Bertone, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede,
anch’egli già Rettore dell’UPS; Giuseppe Pittau, Segretario della Congregazio-
ne per l’Educazione Cattolica; Don Juan Edmundo Vecchi, Rettore Maggiore
della Società Salesiana di San Giovanni Bosco e Gran Cancelliere dell’UPS;
Don Raffaele Farina, Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, anche lui
già Rettore dell’UPS; Don Michele Pellerey, attuale Rettore dell’UPS; Monsi-
gnor Luigi Falcone, in rappresentanza della Pontificia Università Lateranense;
Padre Edward Kaczyński, Rettore della Pontificia Università San Tommaso 
d’Aquino; Don Ambrogio Spreafico, Rettore della Pontificia Università Urba-
niana, e altre personalità del mondo accademico.

«Oggi è un giorno molto importante per noi – ha ricordato, nel discorso di
apertura, Don Michele Pellerey – perché celebriamo il 25° anniversario dalla
elevazione a Università. Venticinque anni non sono molti, ma le evoluzioni che
nel frattempo si sono avute nel campo della scienza e della tecnologia e le tra-
sformazioni politiche e sociali recenti che hanno avuto luogo nei vari continenti
hanno segnato profondamente la cultura del nostro tempo. Anche il progetto
formativo e culturale della nostra Università ne è rimasto profondamente in-
fluenzato e spesso si è dovuto e si deve intervenire – ha aggiunto il Rettore –
per aggiornare, rivedere, integrare o trasformare più profondamente i program-
mi di studio e l’organizzazione accademica».

La storia dell’Università è stata ripercorsa grazie alle testimonianze di tre ex
Rettori dell’UPS, il Cardinale Antonio Maria Javierre Ortas, l’Arcivescovo
Tarcisio Bertone e Don Raffaele Farina. «La natura di questa Università – ha
detto il Porporato – non consente di evocare il suo passato senza valutare la sua
realtà presente e pensare al suo futuro. Così, capita riflettendo sulle virtualità
accademiche della nostra Università nel suo seme originario. Molto è stato or-
mai fatto – ha proseguito il Cardinale – ma c’è ancora molta strada da percorre-
re. Il pieno riconoscimento dei titoli accademici, che poteva sembrare allora a
portata di mano, purtroppo è ancora tra i progetti da realizzare».

«L’Università Pontificia Salesiana – ha ricordato l’Arcivescovo Bertone – si
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è qualificata nel corso degli anni come comunità di persone che unisce i re-
sponsabili accademici, i docenti dei vari gradi, gli studenti, gli amministratori, i
funzionari e tutti coloro che partecipano direttamente alla vita dell’Università, e
non si è mai ridotta ad un’azienda che trascura i rapporti con la sua utenza. Al
contrario tutti i membri della comunità universitaria si sono sforzati, in spirito
di collaborazione e di corresponsabilità, di rendere l’istituzione più unita, crea-
trice e veramente preoccupata del bene comune. L’Università si deve caratte-
rizzare per la ricerca del sapere e la conoscenza della verità. La verità non solo
teorica, ma del bene da compiere».

Il Presule, inoltre, ha messo in evidenza e sviluppato una serie di indirizzi ed
impegni che caratterizzano l’UPS: ricerca del sapere e conoscenza della verità;
sintesi tra universalità del sapere e la necessità della specializzazione; forma-
zione globale della persona umana; “ragionevolezza” della ricerca del vero, del
bello, del buono nel rapporto educativo; servizio alla società e, infine, Universi-
tà e comunità. «Auguro di tutto cuore – ha concluso l’Arcivescovo – che la no-
stra Università, ormai adulta, sia sempre comunità attenta a questi supremi va-
lori, aperta a questi orizzonti».

Nel corso della cerimonia Don Raffaele Farina ha voluto mettere in risalto il
grande ruolo svolto dai benefattori dell’Università. «Queste persone non ci
hanno mai abbandonato – ha sottolineato il Prefetto della Biblioteca Apostolica
Vaticana – grazie anche al loro supporto economico, l’UPS si è potuta dotare di
strutture e di laboratori considerati all’avanguardia nel campo dell’istruzione».

Successivamente, oltre agli studenti più meritevoli, sono stati premiati con
una medaglia d’argento dell’Università, l’Arcivescovo José Saraiva Martins e i
professori emeriti che hanno raggiunto il settantesimo anno di età: Don Vittorio
Gambino, Don Ubaldo Gianetto, Don Mario Midali e Don Albino Ronco. Al
termine della significativa cerimonia, S.E. Mons. Giuseppe Pittau ha aperto uf-
ficialmente il nuovo anno accademico 1998-99 invitando tutti i presenti a ricor-
dare due parole dall’intenso significato: “radici e ali”. «Radici profonde nella
vostra fede e ali per volare e servire l’intera umanità».

(Da L’Osservatore Romano del 7.10.1998)
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Relazione del Rettore

L’Università Pontificia Salesiana celebra oggi l’inaugurazione del suo 59°
anno accademico dalla fondazione come Pontificio Ateneo Salesiano e il suo
25° anno accademico dalla sua elevazione al rango di Università. Un fascicolo
commemorativo appositamente preparato, stampato e distribuito ricorda sinte-
ticamente la storia della nostra Università, riporta una traduzione del motu pro-
prio Magisterium vitae di Sua Santità Paolo VI di v.m. che ne ha decretato lo
stato di Università e presenta sommariamente le sei Facoltà attuali, il Diparti-
mento di Pastorale giovanile e Catechetica e i Corsi di specializzazione post-
graduali.

Nel corso di questi venticinque anni si sono succeduti come Gran Cancel-
liere i Rettori Maggiori della Congregazione salesiana: D. Luigi Ricceri, D.
Egidio Viganò, D. Juan Edmundo Vecchi, attualmente in carica; come Rettore,
i professori: Antonio Maria Javierre (1971-74), poi Segretario della Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica e Cardinale di Santa Romana Chiesa; Pietro
Braido (1974-77), ora Professore Emerito; Raffaele Farina (1977-83), ora Pre-
fetto della Biblioteca Apostolica Vaticana; Roberto Giannatelli (1983-89), ora
Direttore dell’Ufficio Sviluppo e Relazioni Pubbliche; Tarcisio Bertone (1989-
91), ora Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede; Raffaele Fa-
rina (1991-97); Michele Pellerey (1997- ).

Gli eventi e l’ispirazione che dal 1973 a oggi hanno contraddistinto questa
Università saranno rievocati da tre illustri Rettori emeriti: il Card. Antonio Ma-
ria Javierre, Mons. Tarcisio Bertone e D. Raffaele Farina. Io voglio ora solo ri-
cordare che nel 1988, anno commemorativo della morte del nostro Santo fonda-
tore, fu anche deciso di costruire una nuova biblioteca intitolata a D. Bosco. In-
tralci burocratici ne hanno ritardato l’avvio, ma i lavori sono stati ripresi alla
fine dell’anno accademico 1997-98 e si spera che nel prossimo anno accademi-
co essi possano procedere speditamente in modo da poterli portare a termine
quanto prima.

Da qualche giorno si è dato l’avvio alla ristrutturazione dell’Aula Magna e
si spera che l’inaugurazione dell’anno accademico 2000-2001 possa aver luogo
nella grande sala rinnovata. Altri lavori sono in fase di ultimazione nella Chiesa
principale per sostituire il pavimento consunto, adeguare le strutture alle norme
in vigore e rendere l’impianto di riscaldamento più funzionale. In questo modo
sarà anche possibile utilizzare l’ampio spazio per altre attività accademiche.

A 25 anni dall’elevazione del Pontificio Ateneo Salesiano a Università e a
10 anni dall’avvio dell’Istituto di Scienze della Comunicazione Sociale un altro
regalo ci è stato offerto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica: il de-
creto di erezione di quest’ultimo in Facoltà. Il prof. D. Franco Lever ne è stato
nominato primo decano. In questo modo si completa il quadro delle Facoltà del-
l’Università: Teologia, Scienze dell’Educazione, Filosofia, Diritto, Lettere Cri-
stiane e Classiche, Scienze della Comunicazione Sociale. A queste si collega,
impegno comune della Facoltà di Teologia e di Scienze dell’Educazione, il Di-
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partimento di Pastorale giovanile e Catechetica e i corsi di formazione postgra-
duale in Psicologia Clinica e Pastorale della scuola.

La Congregazione Salesiana offre così un servizio alla Chiesa in settori stra-
tegici della ricerca, della formazione e della consulenza, continuando ad attuare
le intuizioni del Proprio fondatore, il quale sin dalle origini del proprio mini-
stero sacerdotale sollecitava i consacrati e i laici che aveva accanto a studiare e
a prepararsi per poter adempiere nel miglior modo possibile ai propri doveri
professionali e umani.

Il 19 febbraio 1998 era tra noi il nostro ex-allievo premio Nobel per la Pace
1996 Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo per ricevere il Dottorato honoris causa
in Teologia. Alla presenza dei Cardinali Echtegaray, Stickler e Javierre, del Se-
gretario della Congregazione per la Dottrina della Fede Mons. Bertone, del Se-
gretario Aggiunto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
Mons. Schleck, dell’ambasciatore del Portogallo presso la Santa Sede, del Vi-
cario del nostro Rettor Maggiore e della Vicaria delle Figlie di Maria Ausilia-
trice, di una rappresentanza qualificata dell’Ambasciata sia dell’Indonesia che
del Portogallo e di numerose altre rappresentanze accademiche e civili, la Fa-
coltà di Teologia ha conferito a Mons. Belo il Dottorato e l’Università gli ha
consegnato la Medaglia d’Oro. L’elogio del neo dottore è stato tenuto dal Card.
Antonio Maria Javierre Ortas, mentre Mons. Belo ha svolto una magistrale le-
zione sul tema della Pace.

Mons. Belo è stato allievo della nostra Facoltà di Teologia dal 1979 al 1981
conseguendo la Licenza in Teologia spirituale il 16 luglio 1981 con il massimo
dei voti. Ritornato nella sua patria, la parte orientale dell’Isola di Timor, nel
1983 è stato nominato Amministratore Apostolico della diocesi di Dili ed eletto
vescovo titolare di Lorio nel 1988.

Nel corso dell’anno accademico 1997-98 hanno raggiunto i limiti di età pre-
visti dagli Statuti dell’Università i proff. D. Custodio A. Ferreira da Silva, D.
Vittorio Gambino, D. Ubaldo Gianetto, D. Mario Midali e D. Albino Ronco. In
questa occasione essi verranno insigniti del titolo di professori emeriti, avendo
il Gran Cancelliere emesso i relativi decreti, e verrà loro consegnata la Meda-
glia d’Argento dell’Università. Il prof. D. Custodio A. Ferreira da Silva era sta-
to insignito dello stesso titolo il 5 novembre del 1997, ricevendo dalle mani del
Gran Cancelliere la Medaglia d’Argento.

Tra le nomine ricordiamo quelle: del prof. D. Angelo Amato, Decano della
Facoltà di Teologia, a Vice Rettore dell’UPS; del prof. D. Carlo Nanni a Deca-
no della Facoltà di Scienze dell’Educazione per un ulteriore triennio (1998-
2001); del prof. D. Franco Lever a Decano della Facoltà di Scienze della Co-
municazione Sociale; del prof. D. Riccardo Tonelli a Coordinatore del Gruppo
Gestore del Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica. Si è avuta anche:
l’elezione e conferma dei Direttori degli Istituti della Facoltà di Teologia e di
Scienze dell’Educazione; la promozione a Professore Ordinario del prof. D.
Vittorio Gambino presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione; la promozione
a Professore Straordinario presso la Sezione torinese della Facoltà di Teologia
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del prof. D. Mario Merlo; la promozione a Professore Straordinario del prof. D.
Francis-Vincent Anthony presso la Facoltà di Teologia.

Nuovi professori aggiunti sono: il prof. D. Mauro Mantovani presso la Fa-
coltà di Filosofia; il prof. D. Giuseppe Biancardi presso la Sezione torinese del-
la Facoltà di Teologia; il prof. D. Mathew Kapplikunnel presso la Facoltà di
Scienze dell’Educazione.

Le Facoltà nel corso dell’anno accademico hanno organizzato vari convegni
e seminari di studio. Tra questi possiamo ricordare in particolare l’affollato
convegno teologico-pastorale “Dove soffia lo Spirito” promosso dalla Facoltà
di Teologia e incentrato sull’accompagnamento spirituale dei giovani. L’Istituto
Superiore di Scienze Religiose ha inaugurato i semestri accademici con due
seminari su “La vita cristiana come vita nello Spirito” e su “L’insegnamento di
religione nell’attuale rinnovamento dell’educazione scolastica”. La Facoltà di
Scienze dell’Educazione ha festeggiato i 75 anni del prof. D. Luigi Calonghi
con un atto accademico il 5 dicembre 1997, presentando contemporaneamente
il volume “La ricerca pedagogico-didattica. Problemi, acquisizioni, prospettive”
pubblicato in suo onore. La Facoltà di Filosofia e quella di Teologia hanno or-
ganizzato un seminario di studio sul tema “Terzo settore e giovani”, mentre
quella di Lettere Cristiane e Classiche è stata impegnata nel promuovere il
Convegno “Cultura e promozione umana”, le Giornate Patristiche Torinesi, la
lettura delle “Omelie sulla Genesi” di Origene. L’ISCOS dal canto suo ha pro-
seguito con l’organizzazione del ciclo Cinema Senza Frontiere sul tema “Gio-
vani verso il 2000: tra disagio e valori”.

Gli studenti che frequentano l’Università hanno raggiunto il numero di
1638, includendo coloro che frequentano la Scuola di Psicologia Clinica.

La comunità universitaria è impegnata ormai da molti mesi in una attenta
revisione di Statuti e Ordinamenti sia Generali, che relativi alle singole Facoltà.
Si tratta di un lavoro assai impegnativo che coinvolge sia i Collegi di Facoltà,
sia il Consiglio Universitario, sia il Senato Accademico. Speriamo di poterlo
portare a termine entro il mese di dicembre e inviare il tutto al Gran Cancelliere
per la sua approvazione e, quindi, alla Congregazione per l’Educazione Cattoli-
ca per la definitiva approvazione e decretazione.

Successivamente verrà attivato un ulteriore impegno accademico: un’analisi
valutativa istituzionale che ha per fine una verifica della qualità del servizio
formativo e della gestione dell’Università. In primo luogo si tratta di una presa
di coscienza chiara della propria missione sul piano della ricerca, della forma-
zione, del servizio alla comunità ecclesiale e a quella civile per poi confrontarsi
sulle modalità concrete con cui si viene attuando tale missione. In particolare
occorre valutare la qualità della gestione degli ambienti fisici e comunitari; del-
le risorse di personale, finanziarie e di attrezzature; dei processi di insegnamen-
to, guida e orientamento per gli studenti; delle attività di studio, ricerca e delle
pubblicazioni dell’Università e dei singoli docenti; delle iniziative culturali, so-
ciali e ricreative; delle varie attività di consulenza e servizio alla Chiesa, alla
Congregazione salesiana e alle varie comunità nazionali e internazionali. Que-
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sto impegno a un tempo di autovalutazione e di valutazione esterna dovrà porta-
re da un lato a un insieme di proposte di miglioramento dei servizi e della ge-
stione universitaria, dall’altro, all’individuazione di forme a modalità di attiva-
zione di una valutazione continua della qualità istituzionale dell’Università.

Anche in questo anno accademico, oltre alle consuete attività, verranno rea-
lizzati due corsi di formazione per operatori. Il primo è a favore dei formatori
nell’ambito delle vocazioni sia presbiterali, che religiose. È un corso che ha
avuto sempre un grande successo di partecipazione, grazie anche alla dinamica
presenza del Direttore del corso stesso, il prof. D. Vittorio Gambino. Il secondo
corso ha come destinatari i missionari. La precedente edizione, infatti, ha avuto
un considerevole successo ed è stato proposto dai nostri superiori di ripeterlo
nel primo semestre dell’anno.

Un impegno particolarmente significativo è costituito dal consueto Conve-
gno di inizio gennaio, quest’anno promosso dalla Facoltà di Scienze dell’Edu-
cazione, che affronterà un tema assai discusso e urgente: Giovani, Orientamen-
to e Educazione.
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Testimonianza di S.Em. Rev.ma il Sig. Card. Antonio Maria Javierre, già
Rettore dell’UPS e Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

1. Interpreto la solenne celebrazione odierna come invito a ringraziare per il
dono dei venticinque anni di vita accademica e come spinta verso l’ideale pieno
di Alma Mater, raggiunto da illustri Università, cariche di secoli, ricche di espe-
rienze lungamente decantate.

Confesso, però, di trovarmi in sintonia col celebre filosofo Ortega y Gasset.
Celebrando a Granada, 66 anni fa il IV Centenario, invitava gli universitari a
restare fedeli al loro compito primordiale che non punta sul passato ma sull’av-
venire, perché la vita è un impegno rivolto al futuro, dimora perenne dello spi-
rito.

Alla luce del Vaticano II diventa facile articolare memoria e profezia, pro-
fessarsi conservatore, data la sacralità del deposito (tenete traditiones) ed esse-
re allo stesso tempo progressista, chiamato a rendere conto del profitto ricavato
dai denari ricevuti (negotiamini dum venio).

2. Ringrazio sentitamente per l’onore concessomi – appunto perché il più
anziano – di aprire le testimonianze sulla nascita dell’UPS.

Vi presi parte commosso, convinto di partecipare alla semina di un’Istituzio-
ne, con gli occhi fissi sul seme tanto piccolo come promettente.

Calcolavo, però, le sue immense virtualità. Parecchie di esse sono oggi real-
tà: piante robuste, fiori abbondanti, frutti ormai saporiti e maturi. Altre, però, ri-
mangono ancora allo stato di pura promessa. La mia testimonianza resta, così,
ancorata al presente tra memoria e profezia.

3. Rispondo molto volentieri, alla gentile richiesta fattami a suo tempo dal
Magnifico Rettore.

Lo farò in tre tempi, fedele allo stile collaudato nei molti anni di servizio –
25 per l’esattezza – nelle aule prima del P.A.S. e poi dell’U.P.S.

Del resto, il ritmo ternario non è adesso un puro capriccio. Risponde infatti,
alle tre dimensioni dell’UPS: Università Pontificia Salesiana.

Università

Ricordo che, a proposito dell’università, furono due le preoccupazioni do-
minanti al momento della nascita dell’U.P.S.: una di natura economica e acca-
demica l’altra.

In margine alle teorie marxiste, ero profondamente persuaso, in base al-
l’esperienza, che senza un solido fondamento economico, resta perfettamente
utopico qualunque progetto di istituzione universitaria.

Non è il caso adesso di evocare la via crucis che deve percorrere un povero
Rettore alla ricerca di fondi per lo sviluppo della sua università, soprattutto se
di natura ecclesiastica ed operante in clima fortemente secolarizzato. Accenno
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solo alla dimensione accademica, tralasciando le questioni economiche. Rite-
nevo doveroso rivendicare la dignità che compete ad ogni centro universitario,
la cui autorità morale condiziona la sua incidenza specifica nel mondo e nella
storia. Purtroppo dobbiamo constatare che i nostri titoli accademici sono sprov-
visti del doveroso riconoscimento a raggio universale. Questo fu uno dei punti
segnati nel mio programma, appena messo alla guida del PAS. Credevo fosse la
forma di procurargli un respiro spedito e pieno.

Fu provvidenziale che quasi allo stesso tempo, l’Onorevole Oscar Luigi
Scalfaro, oggi Presidente della Repubblica Italiana, fosse nominato Ministro
della Pubblica Istruzione. Approfittai di una sua visita al PAS per presentargli,
a titolo personale, un problema di ordine generale. Lo riassunsi press’a poco in
questi termini: Cosa dovrebbe fare il nostro Centro, affinché i suoi titoli, rico-
nosciuti dappertutto nella Chiesa, possa avere il placet del governo italiano?
Posso inviare i nostri Statuti, la lista dei quadri accademici ed i rispettivi pro-
grammi, con preghiera di farci conoscere quello che eventualmente si dovreb-
be sopprimere, aggiungere o modificare, in modo da rendere il PAS pienamen-
te adeguato alle esigenze accademiche degli Studi Superiori in Italia?

Presi atto con gioia della benevola attenzione prestata alla mia richiesta dal
Ministro. Mi promise di farla oggetto di accurata considerazione, chiedendo pe-
rò tempo ragionevole per poterla valutare in sede opportuna. Purtroppo, alla
scadenza del periodo previsto, il governo era ormai entrato in crisi. La questio-
ne venne tramandata ad altri tempi e ad altri interlocutori.

L’istanza diventò più pressante allorché l’Ateneo fu promosso ad Universi-
tà. Ebbi occasione di allargare l’orizzonte della richiesta originale. Il nostro era
un caso concreto di un problema generale. Nella Spagna, la mia proposta venne
accettata, “seduta stante”, dal Vice Presidente del governo; purtroppo anche lì
rimase senza effetto, per un cambio imprevisto di legislatura. Più interessante
risultò il dialogo in Messico in occasione della nascita dell’Università cattolica.
Nonostante l’allora ostilità costituzionale contro la Chiesa, trovai nel Segretario
di Educazione un ascolto davvero “simpatico” ed un appello alla pazienza e alla
speranza in attesa del superamento degli ostacoli costituzionali che impedivano
la marcia verso una meta che personalmente riteneva raggiungibile e non lon-
tana.

La natura dell’Università non consente di evocare il suo passato senza valu-
tare la sua realtà presente e pensare al suo futuro. Così capita riflettendo sulle
virtualità accademiche della nostra Università nel suo seme originario. Molto è
stato ormai fatto. Ma c’è ancora molta strada da percorrere. Il pieno riconosci-
mento dei titoli accademici, che poteva sembrare allora a portata di mano, pur-
troppo è ancora tra i progetti da realizzare. Guardando con speranza il futuro,
porgo i migliori auguri affinché i miei successori proseguano la lotta e, ammae-
strati dalla storia, riescano a trovare formule nuove e più efficaci che rendano
l’UPS pienamente università.
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Pontificia

Dopo la domanda fatta a Scalfaro ne presentai un’altra al Card. Garrone a
proposito del livello pontificio del PAS. «Ora che il nostro Ateneo ha riunito le
sue cinque facoltà nella nostra sede romana, che cosa dovremmo fare per essere
riconosciuti come Università?». S.E. Mons. Marchisano, allora Sotto Segretario
della CEC, sarebbe in grado di darci precisioni preziose. Ad ogni modo, la ri-
sposta ufficiale del Cardinale non poteva essere più breve né più precisa. «Chi
deve fare, siamo noi… e di fatto abbiamo già rivolto al Santo Padre la richie-
sta».

Personalmente prevedevo l’accoglienza positiva di una tale richiesta, da par-
te del Cardinale, che ben conoscevo e, soprattutto, dal S. Padre. Paolo VI aveva
promulgato da poco la «Gravissimum Educationis» che «raccomanda vivamen-
te di sviluppare le Università e le Facoltà cattoliche» (GE 10), ed invita «a man-
tenere e accentuare la benefica presenza nel mondo moderno, specie in quello
intellettuale» (GE 12). Il S. Padre non poteva trascurare l’occasione per dare
corso alle disposizioni conciliari.

Lo fece per particolare devozione per D. Bosco, ben conosciuto e ammirato.
Contava sulla fedeltà dei suoi figli chiamati ad incanalare pedagogicamente il
messaggio del Concilio e a proporlo alle generazioni giovanili che segnano la
marcia futura della Chiesa. Non sfuggiva al Papa che, pur essendo stato D. Bo-
sco un illustre polemista, i salesiani avevano assimilato il dialogo ecumenico
fino al punto di inserirlo nei programmi della loro umile Facoltà di Teologia, la
prima forse che, in Italia, ebbe a proporre corsi accademici a due passi dalla
roccaforte dei Valdesi.

Paolo VI, che ebbe tanto a soffrire per la crisi universitaria, penso che trovò
particolarmente dolorose le critiche provenienti da un centro da lui recentemen-
te elevato ad Università. Potei registrare ripetutamente la reazione istintiva che
traspariva nel suo volto ogni volta che negli incontri dei Rettori sentiva nomi-
nare l’U.P.S.. In occasione della beatificazione di D. Rua, di fronte al suo gesto
ormai abituale, presi filialmente la sua mano dicendo: «Santità, non abbia pau-
ra. La tormenta è già passata. Era pura crisi di crescita». – «Deo gratias!» rispo-
se il Papa con un sospiro di sollievo, aggiungendo la sua benedizione paterna.
Confidenzialmente, poi mi chiese la forma di raggiungere i nostri ex-colleghi;
perché, furono le sue parole, «vorrei adempiere in quanto io possa, i loro desi-
deri. Non voglio che conservino risentimenti verso il Papa che li ama di tutto
cuore».

La crisi ebbe radici molto profonde al di là delle persone. Un concilio speci-
ficamente pastorale aveva bisogno di una riflessione approfondita da eseguire
soprattutto da esperti universitari. Potei osservare da vicino la crisi nel-
l’Università Salmantina, lo scontro tra il Laterano e il Biblico e vivere la ten-
sione all’interno dell’UPS. Mi resi conto che molti centri universitari non erano
in grado di collaborare alla recezione del Vaticano II, privi come erano alcuni
della sapienza teologica, altri della saggezza metafisica e molti infine della ba-
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silare formazione umanistica, senza la quale diventano, a giudizio di Ortega,
fabbriche di «barbari che sanno molto di una cosa».

Per incanalare efficacemente gli orientamenti del Vaticano II si faceva senti-
re l’esigenza di approfondire la dimensione specificamente pastorale del suo
rinnovamento. Forse con una certa dose di ingenuità immaginai piani universi-
tari prettamente pastorali. Trovai molte ‘simpatie’ a livello personale sia in Sa-
lamanca, al Laterano e nell’ambito della nostra Università. Benché non risultas-
sero vani quegli sforzi, siamo ancora lontani dalla meta desiderata. Si sente
l’urgenza di completare la contemplazione della verità con un’adeguata tra-
smissione della vita. Anche in teologia riecheggia l’istanza filosofica di Blon-
del. Non si tratta di studiare l’idea di “action”; ma di affrontare “l’action” in se
stessa. La pastorale è ancora un campo in parte vergine, che condiziona forte-
mente la piena recezione del Vaticano II. Le virtualità del seme gettato da Paolo
VI sono in grado di rispondere alle istanze programmatiche di Giovanni Paolo
II. Dato che l’UPS è perfettamente attrezzata per il servizio pastorale del 2.000,
non può sottrarsi al suo impegno specifico ed universitario in quanto Pontificia.

Salesiana

Molto più intenso che il dialogo con l’Onorevole Scalfaro ed il Cardinale
Garrone, fu lo scambio con D. Ricceri, Rettore Maggiore dei Salesiani, a pro-
posito della sussistenza del PAS.

I Superiori, infatti, nutrivano fondati motivi dati i pesanti problemi di eco-
nomia e di personale. I frutti poi non soltanto erano scarsi, ma deludenti in un
grave momento di crisi. C’era alla base, la questione di fedeltà al Fondatore, D.
Bosco, il quale, benché straordinariamente dotato da un punto di vista intel-
lettuale, visse in margine al mondo universitario.

Non fu facile spazzare l’opzione del ridimensionamento drastico del PAS.
Per molti, bastava ridurlo al minimo. «Dato che abbiamo bisogno soltanto di
qualche laureato, non si vede la necessità di sostenere lo sforzo in atto». Ebbi
occasione di osservare che corrisponde ai salesiani aprire o chiudere il PAS; ma
che non è a loro portata dettare la natura del centro universitario. Il fatto che sia
ridotto il numero di voli lungo l’anno, non autorizza a limitare le dimensioni
dell’aeroporto.

C’erano invece motivi molto validi che portavano non già verso il ridimen-
sionamento del PAS, ma piuttosto verso lo sviluppo in direzione dell’UPS. Il
dono concesso a D. Bosco nel mondo educativo, è un autentico carisma, cioè una
grazia di Dio a beneficio della sua Chiesa. I Salesiani, perciò, hanno il diritto e il
dovere di accoglierlo con gratitudine e di trasmetterlo con fedeltà alla Chiesa
intera. Dovranno, quindi, adoperare espressioni accessibili a tutti i destinatari.
In altri termini: ci vuole un linguaggio universale, rigorosamente universitario.
L’Università, per tanto, non è un lusso; ma un’esigenza in piena fedeltà a D.
Bosco educatore dei giovani, con uno stile davvero cattolico, cioè universale.
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Ci fu luce verde alla fine del Capitolo Generale Speciale. Vi furono in segui-
to momenti di ansia; ma anche di gioie profonde. Ci fu, soprattutto la sicurezza
di una meta universitaria da raggiungere al più presto.

Accenno ad una sola richiesta che poté dare uno sviluppo inatteso all’UPS.
Mi fu domandato di annettere al nostro campus universitario centri di forma-
zione dei managers, che desideravano da noi la formazione umanistica ritenuta
giustamente ideale per il loro successo professionale. Volentieri avrei accettato
la proposta, a condizione di assicurare allo stesso tempo un centro di formazio-
ne per i figli dei lavoratori gettando così le basi di una Università del Lavoro, di
stampo pienamente salesiano. La controproposta non fu gradita. E in silenzio
scomparve all’orizzonte la richiesta primitiva.

Forse è caduta così una possibile linea di sviluppo dell’UPS di notevole in-
teresse. Tutto ciò, resta a livello di applicazione nella prassi. Più interessante
per noi è assicurare, sulla linea dell’essere, lo sviluppo integrale delle virtualità
del seme gettato venticinque anni fa. La nostra Università, appunto perché Sa-
lesiana, è chiamata ad impegnarsi a fondo nella ricerca, nella formazione dei
formatori e di servizio al medio ambiente comunitario, in linea col carisma di
D. Bosco, sbocciato nel giorno dell’Immacolata con una lezione di catechismo.

Questo mi offre l’opportunità di rievocare l’ultimo mio sogno al momento
della nascita dell’UPS. Penso che, al suo interno, sostenuto da tutti gli organi-
smi e nel cuore stesso dell’Università di D. Bosco, ci dovrebbe essere l’Istituto
Catechistico. Lo immagino, simile al Biblico della Gregoriana o al Liturgico
dell’Anselmiano. Il motivo è palese: l’interdisciplinarità, pur essendo un ideale
universitario, spesso viene ridotta a monologhi a più voci. In quegli Istituti il
dialogo è assicurato in pieno; perché gli specialisti nelle diverse materie, opera-
no nello stesso mondo, i cui riflessi anche minimi, sono sempre vissuti in co-
mune.

Prendo atto che l’UPS lascia vedere un orientamento in questa linea. Mi au-
guro, in ultimo che gli sforzi siano pienamente fecondi ed il sogno di ieri diven-
ti realtà piena nel futuro.

Conclusione

Mi sia consentito, per concludere, un accenno allo sforzo fatto nel seno della
Congregazione per l’Educazione Cattolica per avviare le disposizioni del Con-
cilio in campo educativo.

Per quanto riguarda le Scuole inferiori, fu programmata una trilogia e fu una
gioia vederla portata a termine. I tre documenti della Scuola Cattolica, sul Lai-
co Cattolico nella Scuola e sulla Natura della Scuola Cattolica, segnano gli
sforzi dell’immediato post-Concilio.

Avevamo previsto un’altra trilogia nel campo degli Studi Superiori; cioè sul-
le Università Ecclesiastiche, sulle Università Cattoliche e sui Cattolici nel-
l’Università. Il Papa Giovanni Paolo II promulgò a suo tempo la «Sapientia
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Christiana», per le Università e Facoltà Ecclesiastiche; posteriormente «Ex cor-
de Ecclesiae», riguardante le università Cattoliche. Sarebbe bello che potesse
completare il piano originario con una Costituzione sui «Cattolici nelle Univer-
sità», sarebbe, forse, il documento più ampio per estensione ed intensità. Non
c’è dubbio per quanto riguarda la sua attualità ed efficienza.

Ho la fortuna di avere qui presenti i successori alla Segreteria dell’Educa-
zione cattolica. La provvidenza mi procurò il dono di lavorare come Segretario
nella preparazione della «Sapientia Christiana». Toccò a S.E. Mons. Saraiva
portare a termine i lavori sulla «Ex corde Ecclesiae». Faccio i migliori voti, af-
finché sia S.E. Mons. Pittau che apponga la sua firma alle norme riguardanti la
futura Costituzione sui Cattolici nell’Università.

E con questo augurio di futuro, alla luce del passato credo di avere assolto
oggi il mio compito in questa celebrazione del venticinquesimo, per tutti noi
motivo di riconoscenza e di fedeltà in un campo tanto delicato quanto prediletto
di Cristo Maestro.

Buon lavoro. Grazie
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Testimonianza di S.Ecc. Rev.ma Mons. Tarcisio Bertone, già Rettore del-
l’UPS, Arcivescovo emerito di Vercelli, Segretario della Congregazione per la
Dottrina della Fede.

L’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA TRA CHIESA E SOCIETÀ

Premessa

Per delineare brevemente il compito dell’Università tra ricerca della verità e
comunicazione formativa, nella Chiesa e nella società, vorrei ispirarmi al cele-
bre programma educativo di Don Bosco, a cui fa riferimento la nostra Universi-
tà, in quanto Salesiana: Ragione - Religione - Amorevolezza.

Questo progetto che permea la missione salesiana in tutta la sua ampiezza, si
può tradurre, a livello di missione universitaria, in una serie di indirizzi e di im-
pegni, congeniali di per sé ad ogni moderna Università, ma più coerenti con le
due qualifiche che caratterizzano la nostra Università: Pontificia e Salesiana.

Ricerca del sapere e conoscenza della verità

Una prima finalità assegnata tradizionalmente ad una “Universitas studio-
rum” è quella di promuovere organicamente la ricerca del sapere e la conoscen-
za della verità.

Come ricorda Giovanni Paolo II nell’Enciclica Fides et Ratio. «Tutti gli
uomini desiderano sapere» (ARISTOTELE, Metafisica, I, 1), e oggetto proprio di
questo desiderio è la verità. La stessa vita quotidiana mostra quanto ciascuno
sia interessato a scoprire, oltre il semplice sentito dire, come stanno veramente
le cose. L’uomo è l’unico essere in tutto il creato visibile che non è solo capace
di sapere, ma sa anche di sapere, e per questo si interessa alla verità reale di ciò
che gli appare. Nessuno può essere sinceramente indifferente alla verità del suo
sapere. Se scopre che è falso, lo rigetta; se può, invece, accertarne la verità, si
sente appagato. È la lezione di sant’Agostino quando scrive: «Molti ho incon-
trato che volevano ingannare, ma che volesse farsi ingannare, nessuno» (Con-
fessiones, X, 23, 33: CCL 27, 173). Giustamente si ritiene che una persona ab-
bia raggiunto l’età adulta quando può discernere, con i propri mezzi, tra ciò che
è vero e ciò che è falso, formandosi un suo giudizio sulla realtà oggettiva delle
cose. Sta qui il motivo di tante ricerche, in particolare nel campo delle scienze,
che hanno portato negli ultimi secoli a così significativi risultati, favorendo un
autentico progresso dell’umanità intera.

Non meno importante della ricerca in ambito teoretico è quella in ambito
pratico: intendo alludere alla ricerca della verità in rapporto al bene da compie-
re. Con il proprio agire etico, infatti, la persona, operando secondo il suo libero
e retto volere si introduce nella strada della felicità e tende verso la perfezione.
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Anche in questo caso si tratta di verità. Papa Giovanni Paolo II ha ribadito que-
sta convinzione nella lettera enciclica Veritatis splendor: «Non si dà morale
senza libertà [… ]. Se esiste il diritto di essere rispettati nel proprio cammino di
ricerca della verità, esiste ancora prima l’obbligo morale grave per ciascuno di
cercare la verità e di aderirvi una volta conosciuta» (n. 34).

«È necessario, dunque, che i valori scelti e perseguiti con la propria vita sia-
no veri, perché soltanto valori veri possono perfezionare la persona realizzan-
done la natura. Questa verità dei valori, l’uomo la trova non richiudendosi in se
stesso ma aprendosi ad accoglierla anche nelle dimensioni che lo trascendono.
È questa una condizione necessaria perché ognuno diventi se stesso e cresca
come persona adulta e matura» (FR, 25).

Esiste quindi un cammino che l’uomo, se vuole, può percorrere; esso prende
il via dalla capacità della ragione di innalzarsi al di sopra del contingente e spa-
ziare verso l’infinito: ogni aiuto offerto in questo senso, in particolare attraver-
so l’organizzazione del sapere e l’approfondimento della verità, lo realizza e lo
perfeziona nella sua alta vocazione.

Sintesi tra universalità del sapere e necessità della specializzazione

Una ulteriore funzione a cui l’Università è chiamata a rispondere, oggi, co-
me nel passato, nel campo della scienza e dell’insegnamento, riguarda la diffi-
cile sintesi tra l’universalità del sapere e la necessità della specializzazione.
Come ha osservato il Concilio Vaticano II «Oggi vi è più difficoltà di un tempo
nel ridurre a sintesi le varie discipline del sapere e le arti. Mentre infatti aumen-
ta il volume e la diversità degli elementi che costituiscono la cultura, diminui-
sce nello stesso tempo la capacità per i singoli uomini di percepirli e di armo-
nizzarli organicamente, cosicché l’immagine dell’uomo universale diviene
sempre più evanescente» (GS, 61).

Ora, è proprio caratteristica dell’Università, che è per antonomasia “univer-
sitas studiorum” a differenza di altri centri di studio e di ricerca, coltivare una
conoscenza universale, nel senso che in essa ogni scienza dev’essere coltivata
in spirito di universalità, cioè con la consapevolezza che ognuna, seppure diver-
sa, è così legata alle altre che non è possibile insegnarla al di fuori del contesto,
almeno intenzionale, di tutte le altre. Chiudersi è condannarsi, prima o dopo, al-
la sterilità, è rischiare di scambiare per norma della verità totale un metodo af-
finato per analizzare e cogliere una sezione particolare della realtà. Si esige
quindi che l’Università diventi un luogo di incontro e di confronto spirituale in
umiltà e coraggio, dove uomini che amano la conoscenza imparino a rispettarsi,
a consultarsi, a comunicare, in un intreccio di sapere aperto e complementare,
al fine di portare lo studente verso l’unità dello scibile, cioè verso la verità ri-
cercata e tutelata al di sopra di ogni manipolazione.

In questa luce, trova risposta anche il problema della autonomia delle istitu-
zioni universitarie, cioè della libertà di ricerca, e quello dei limiti della scienza
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nel rispetto della vocazione dell’uomo. A questo proposito il Papa ha riafferma-
to che «la libertà è da sempre condizione essenziale per lo sviluppo di una
scienza che conservi la sua intima dignità di ricerca del vero e non venga ridotta
a pura funzione, asservita a strumento di un’ideologia, al soddisfacimento
esclusivo di fini immediati, ai bisogni sociali materiali o di interessi economici,
di visuali del sapere umano unicamente ispirate a criteri unilaterali o parziali,
propri di interpretazioni tendenziose, e, per ciò stesso, incomplete della realtà»
(cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Università di Bologna, 18 apr. 1982: In-
segnamenti di Giovanni Paolo II, V, 1 (1982) 1227).

Formazione globale della persona umana

Occorre al tempo stesso focalizzare un campo di azione non meno importan-
te e cruciale: l’istituzione universitaria deve servire all’educazione dell’uomo.
A nulla varrebbe la presenza di mezzi e strumenti culturali anche i più presti-
giosi, se non si accompagnassero alla chiara visione dell’obiettivo essenziale e
teologico di una Università: la formazione globale della persona umana, vista
nella sua dignità costitutiva e originaria, come nel suo fine. La società chiede
all’Università non soltanto specialisti, ferrati nei loro specifici campi del sape-
re, della cultura, della scienza e della tecnica, ma soprattutto costruttori di uma-
nità, servitori della comunità dei fratelli, promotori della giustizia perché orien-
tati alla verità. In una parola, oggi, come sempre, sono necessarie persone di
cultura e di scienza, che sappiano porre i valori della coscienza al di sopra di
ogni altro, e coltivare la supremazia dell’essere sull’apparire. La causa del-
l’uomo sarà servita se la scienza si allea alla coscienza. L’uomo di scienza aiuterà
veramente l’umanità se conserverà «il senso della trascendenza dell’uomo sul
mondo e di Dio sull’uomo» (cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Ac-
cademia delle Scienze, 10 nov. 1979: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II, 2
(1979) 1109).

In questa sostanziale missione i doveri dell’Ateneo si incontrano con quelli
della Chiesa. Per questo, la promozione della cultura, non disgiunta dalla vita, è
sempre stata un momento importante dell’azione della Chiesa. Nel corso dei se-
coli essa ha fondato scuole di ogni ordine e grado; e, insieme con l’invio dei
suoi missionari, ha dato origine anche a prestigiose Università.

Chiesa e Università non devono perciò essere estranee, ma vicine e alleate.
Tutte e due si consacrano, ciascuna alla propria maniera e con il proprio meto-
do, alla ricerca dell’uomo. Una accresciuta, reciproca comprensione tra loro
non potrà che giovare al raggiungimento di queste nobili finalità che le acco-
munano.

«Ragionevolezza» della ricerca del vero, del bello, del buono nel rapporto
educativo
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Credo che il riferimento a Don Bosco, proprio dell’Università Salesiana,
non sia pleonastico, ma significativo e arricchente. Come ricorda il Papa Gio-
vanni Paolo II, il suo programma educativo, che parte dalla «ragione» sottoli-
nea, secondo l’autentica visione dell’umanesimo cristiano, il valore della per-
sona, della coscienza, della natura umana, della cultura, del mondo del lavoro,
del vivere sociale, ossia di quel vasto quadro di valori che è come il necessario
corredo dell’uomo nella sua vita familiare, civile e politica. La ragione invita i
giovani ad un rapporto di partecipazione ai valori compresi e condivisi. Don
Bosco la definisce anche «ragionevolezza» per quel necessario spazio di com-
prensione, di dialogo e di pazienza inalterabile in cui trova attuazione il non fa-
cile esercizio della razionalità. Tutto questo, certo, suppone oggi la visione di
un’antropologia aggiornata e integrale, libera da riduzionismi ideologici.
L’educatore moderno deve saper leggere attentamente i segni dei tempi per in-
dividuarne i valori emergenti che attraggono i giovani: la pace, la libertà, la
giustizia, la comunione e la partecipazione, la promozione della donna, la soli-
darietà, lo sviluppo, le urgenze ecologiche» (cfr. GIOVANNI PAOLO II, Iuvenum
Patris, 1988, 10).

Don Bosco ha inoltre manifestato uno straordinario interesse al mondo del
lavoro. Egli ha avuto la lungimirante preoccupazione di dotare le giovani gene-
razioni di una competenza professionale e tecnica adeguata, e inoltre di favorire
una sempre più incisiva educazione alla responsabilità sociale, sulla base di una
accresciuta dignità personale, a cui la fede cristiana non solo dona legittimità,
ma conferisce anche energie di incalcolabile portata.

In questa linea l’Università, in quanto centro dell’unificazione del sapere,
luogo istituzionale della elaborazione delle conoscenze, umanistiche e scientifi-
che, mediante il costante esercizio della ragione, ha un compito primario e ina-
lienabile. Se lo sviluppo ha una necessaria dimensione economica, non si deve
esaurire tuttavia in tale dimensione, per non ritorcersi contro quegli stessi che si
vorrebbero favorire. Le caratteristiche di uno sviluppo pieno, “più umano”, che
– senza negare le esigenze economiche – sia in grado di mantenersi all’altezza
dell’autentica vocazione dell’uomo e della donna, sono esposte nel Magistero
sociale della Chiesa e incarnate nel vissuto dell’esperienza di tante Congrega-
zioni e Associazioni religiose, come nell’impegno di tanti laici.

Uno sviluppo, non soltanto economico, si misura e si orienta secondo questa
realtà e vocazione dell’uomo, visto nella sua globalità, ossia secondo un suo pa-
rametro interiore. Egli ha senza dubbio bisogno dei beni creati e dei prodotti
dell’industria, arricchita di continuo dal progresso scientifico e tecnologico. Ma
per conseguire il vero sviluppo è necessario non perdere di vista detto parame-
tro, che è nella natura specifica dell’uomo, creato da Dio a sua immagine e so-
miglianza (cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Università di Torino, 3 sett.
1988, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XI, 3, pp. 548-556).

Servizio alla società
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L’Università cattolica, al pari di qualsiasi altra università, è inserita nella
società umana. Per lo sviluppo del suo servizio alla Chiesa, essa è sollecitata –
sempre nell’ambito della competenza che le è propria – a essere sempre stru-
mento efficace di progresso culturale sia per gli individui, che per la società. Le
sue attività di ricerca, quindi, includeranno lo studio dei gravi problemi con-
temporanei, quali la dignità della vita umana, la promozione della giustizia, la
qualità della vita personale e familiare, la protezione della natura, la ricerca del-
la pace e della stabilità politica, la condivisione più equa delle risorse del mon-
do e un nuovo ordinamento economico e politico, che serva meglio la comunità
umana a livello nazionale e internazionale. La ricerca universitaria sarà indiriz-
zata a studiare in profondità le radici e le cause dei gravi problemi del nostro
tempo, riservando speciale attenzione alle loro dimensioni etiche e religiose.
All’occorrenza l’Università cattolica dovrà avere il coraggio di dire verità sco-
mode, verità che non lusingano l’opinione pubblica, ma che pur sono necessarie
per salvaguardare il bene pubblico della società (Ricordo che nel 1975 la nostra
Università ha pubblicato un sostanzioso fascicolo, frutto di una ricerca interdi-
sciplinare, sul problema dell’aborto, consegnandolo poi al Parlamento italiano).

Una specifica priorità sarà data all’esame e alla valutazione, dal punto di vi-
sta cristiano, dei valori e delle norme dominanti nella società e nella cultura
moderna e alla responsabilità di comunicare alla società di oggi quei principi
etici e religiosi che danno pieno significato alla vita umana. È questo un ulterio-
re contributo che l’Università può dare allo sviluppo di quell’autentica antropo-
logia cristiana, che ha origine nella persona di Cristo e che permette al dinami-
smo della creazione e della redenzione di influire sulla realtà e sulla soluzione
dei problemi della vita (cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. Ex corde Ecclesiae,
1990, nn. 32-33).

Università e comunità

Fin dagli inizi dell’istituzione, nel Medioevo l’Università è stata concepita
come una particolare “comunità”. Comunità di professori-scienziati e di studen-
ti: le due componenti erano allora strettamente unite tra di loro, talché l’Univer-
sità/Comunità, come corpo composto di parti intimamente solidali, conosceva
un regime di mutua partecipazione e di autogoverno, in cui i docenti si sentiva-
no responsabili della formazione degli studenti, e questi, impegnati in esigenze
accademiche severe, erano direttamente coinvolti nella vita dell’Università.

I giovani sono i primi destinatari dell’istituzione universitaria, che, fin dalle
sue origini, li ha collocati al centro dell’interesse e della sua fervida attività.

L’Università Pontificia Salesiana, nella sua caratteristica di grande sensibili-
tà alla convivenza sociale e alle sue possibilità di comunione, si è qualificata
progressivamente come comunità di persone, che unisce i responsabili accade-
mici, i docenti di vari gradi, gli studenti, gli amministratori, i funzionari e tutti
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coloro che partecipano direttamente alla vita dell’Università, e non si è mai ri-
dotta ad una azienda che trascura i rapporti con la sua utenza. Al contrario, tutti
i membri della comunità universitaria si sono sforzati, in spirito di collabora-
zione e di corresponsabilità, di rendere l’istituzione più unita, creatrice e vera-
mente preoccupata del bene comune. È un’esperienza che abbiamo fatto in que-
sti 25 anni e che promette bene per il futuro.

Auguro pertanto, e di tutto cuore, che la nostra amata Università, ormai
adulta, sia sempre comunità attenta a questi supremi valori, aperta a questi oriz-
zonti. Certamente, perché l’intelligenza abbia la sua valorizzazione, e il cuore
sia mosso alla carità, è necessario l’aiuto del Verbo, perché, a dire di S. Agosti-
no, Egli è la luce: «ipse (Filius) est menti nostrae lumen» (Cfr. SANT’AGOSTINO,
Quaest. Evang. I, 1: PL 35, 1323); Egli è l’amore: «amavit nos, ut redamaremus
eum» (cfr. Enarr. In Ps. 127, 8: CCL 40, 1872).

Per quanti hanno accolto questa luce e questo amore, la loro attività di stu-
dio, d’insegnamento e di formazione è certamente sorretta da tali verità; ma
penso che tutti, a qualsiasi estrazione ideologica appartengano, possano ritro-
varsi uniti e concordi su questa comune piattaforma di servizio, intelligente e
generoso, agli uomini di domani.
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Testimonianza di D. Raffaele Farina, già Rettore dell’UPS, Prefetto della Bi-
blioteca Apostolica Vaticana.

Eminenze, Eccellenze, Gran Cancelliere, Signor Rettore,
Cari Docenti e cari studenti

È una gioia per me prender parte a questa solenne inaugurazione e comme-
morazione del 25° del conferimento del titolo di Università alla nostra Istituzione.

Tocca ora a me presentarvi una testimonianza significativa dei miei dodici
anni di Rettorato (sono quasi la metà dei 25 anni che quest’oggi festeggiamo!).
Non è facile, non è facile la scelta, fra le tante vicende e esperienze degne di es-
sere ricordate! Avevo in un primo momento concordato con il Rettore il tema
della presenza dell’Università Salesiana nell’ambito delle altre Università Pon-
tificie, e, come si suol dire, nel concerto internazionale delle istituzioni acca-
demiche cattoliche e non cattoliche soprattutto europee (come la CRE, la FIUC,
ecc.). Ho cambiato parere. Vorrei oggi presentarvi un qualcosa che, a prima vi-
sta, può sembrare secondario nella ricca e intensa vita dell’Università, ma che,
a ben rifletterci, mi pare un elemento vitale e sostanziale di essa.

Mi rifaccio ad un episodio che risale proprio al 1973, l’anno del decreto di
elevazione del Pontificio Ateneo Salesiano ad Università. Era l’estate di quel-
l’anno, in pieno ferragosto. Il Rettore, che era allora il nostro Card. Antonio Ja-
vierre, ricevette dalla Segreteria di Stato del Vaticano una telefonata che gli
chiedeva la disponibilità dell’Università ad accogliere per qualche giorno una
personalità giapponese ospite del Santo Padre. Si trattava del Comm. Tatsuro
Takatsu, al quale l’Università in seguito avrebbe conferito il dottorato honoris
causa in Scienze dell’Educazione. Egli concludeva a Roma un lungo viaggio in
Europa, in visita ad Istituzioni assistenziali e caritative. Era stato ricevuto dal
Papa Paolo VI ed aveva chiesto di visitare un’Istituzione culturale Pontificia.
La Segreteria di Stato aveva telefonato a varie Università, cominciando dalla
“Gregoriana”. Sembra che l’unica che abbia risposto sia stata la nostra.

E così è arrivato tra noi un simpatico Signore, non cattolico, ma che era a
contatto e conoscenza di qualche istituzione cattolica. Eravamo in casa una die-
cina di Salesiani: c’era, come dicevo il Rettore Don Javierre, l’Economo e
qualche altro; a quel tempo ero Decano della Facoltà di Teologia… Il Comm.
Takatsu parlava esclusivamente giapponese; ma noi avevamo la fortuna di ave-
re con noi un salesiano giapponese, Don Giovanni Shirieda, che è ancora qui,
Sotto-Segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso: egli ci
faceva da interprete. A dire la verità negli ultimi paio di giorni, non ne avevamo
più bisogno: con l’aiuto anche di un buon bicchiere di vino a tavola (che era il
luogo dei nostri incontri quotidiani con lui), con i gesti e la mimica facciale ci
capivamo benissimo. È stata una bella compagnia! Per farla breve, dopo una
settimana si è accomiatato da noi, promettendo che si sarebbe ricordato della
nostra Università. Ma non ne abbiamo più sentito parlare…
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Quattro anni dopo sono stato eletto Rettore dell’Università. Il 12 luglio,
giorno in cui iniziava il mio incarico, durante il pranzo festivo, ho ricevuto una
lettera dal Comm. Takatsu; l’ho aperta e vi ho trovato il primo di una serie di
assegni (sempre da un milione di lire), che egli puntualmente inviava ogni mese
a favore dell’Università. Lo ha fatto fino alla morte; anzi, qualche mese prima,
sentendosi mancare, ha inviato una somma rilevante, che era poi quella che egli
aveva intenzionalmente destinato all’Università.

Ho voluto narrarvi questo episodio, che vi dice non solo come sorgono, nelle
maniere le più impreviste, certi legami, rapporti durevoli di amicizia, ma, per
quel che ci riguarda quest’oggi, soprattutto rendervi coscienti una presenza im-
portante nella storia e nella vita della nostra Università. Senza la presenza dei
nostri cari benefattori non ci possiamo spiegare la crescita, lo sviluppo numeri-
co della nostra Istituzione, l’ammodernamento delle sue strutture e, direi di più,
una particolare impronta di qualità.

Ho fatto riferimento alla famiglia Takatsu (di fatto tutta la famiglia del
Comm. Takatsu fu coinvolta assieme a lui e lo è tutt’ora), perché più diretta-
mente e intensamente io stesso ho vissuto questo legame. Ma sono in dovere di
ricordare anche altri generosi benefattori e altre generose famiglie: la famiglia
Malizia, i genitori cioè del nostro Don Guglielmo, la Signora Stella Marolla, e,
prima di loro, il Marchese Gerini, al quale si deve la costruzione del campus
universitario, e, recentemente il Sig. Rolf Hasenclever, e tanti altri. Non posso
non ricordare poi le istituzioni benemerite: il movimento laicale buddista del
Rissho Kosei-kai, che ha sostenuto e sostiene la nostra Biblioteca e che è stato
ed è sempre presente con uno o due studenti in qualcuna delle nostre Facoltà;
l’istituzione olandese-tedesca denominata Benevolentia, anch’essa benemerita
della nostra Biblioteca e che ha contribuito alla preparazione dei nostri docenti
dell’Istituto Superiore per la Comunicazione Sociale e ha fornito molte borse di
studio agli studenti del medesimo Istituto. E poi le ben note Istituzioni assisten-
ziali cattoliche tedesche, prima di tutto Misereor, Missio e Adveniat, che pro-
prio a partire dal 1973 in avanti hanno offerto centinaia di borse di studio a tan-
ti nostri studenti e recentemente Renovabis, che sostiene soprattutto gli studenti
provenienti da Paesi dell’Europa dell’Est. Accanto a loro, pur se in proporzioni
più ridotte, tante altre Istituzioni d’Europa, soprattutto quelle del Nord, hanno
aiutato l’Università come tale, i docenti o i nostri studenti. Non posso in fine
non ricordare con riconoscenza la Direzione generale della Congregazione Sa-
lesiana, qui rappresentata dal nostro Rettor Maggiore, che del sostegno quoti-
diano si è assunta volutamente l’onere e la responsabilità; così pure numerose
provincie salesiane e quasi tutte le procure delle missioni.

La presenza dei benefattori nell’Università e l’attività a loro legata è una
gratifica per quanti vi sono in qualche maniera coinvolti, prima di tutti il Retto-
re. E, ripetendo quanto ho detto sulla loro importanza per la storia e lo sviluppo
dell’Università, vorrei aggiungere che ritengo questa presenza sostanziale, co-
me quella che ne tocca l’indole stessa. Non si può pensare a ciò che è la nostra
Università, a come essa vive e progredisce, senza questa vitale presenza.
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Proprio a chiarimento di questa mia insistenza, vorrei completare con un
dettaglio e concludere la narrazione dell’episodio iniziale riguardante la fami-
glia Takatsu. Si tratta di un dettaglio, è vero, ma non da poco.

Dicevo che il giorno in cui ricevetti il primo assegno dal Sig. Takatsu fu
quello dell’inizio del mio incarico di Rettore. Mi sembrò doveroso, nell’inviar-
gli il ringraziamento, invitarlo anche a visitare nuovamente l’Università. Venne
difatti nel giugno del 1978 e fu nuovamente ricevuto, con sua moglie, dal com-
pianto Papa Paolo VI (fu una delle ultime udienze private). Sia per lui come per
la moglie l’esperienza di convivenza con i professori e gli studenti nel campus
lasciò un ricordo indelebile. Mi invitarono a far loro visita a Tokyo.

Avevo intanto iniziato con loro una corrispondenza, come del resto è abitua-
le da noi con tutti i nostri benefattori, con l’ovvia difficoltà della lingua giap-
ponese, difficoltà superata, anche se non del tutto, dall’aiuto di Don Shirieda,
citato sopra, e anche di un altro salesiano docente, Don Giuseppe Heriban. An-
dai poi a Tokyo, insieme a Don Tarcisio Bertone, l’attuale Segretario della
Congregazione della Dottrina della Fede, e, alla presenza del Nunzio Apostoli-
co, consegnai al Comm. Takatsu, a nome dell’Università, il dottorato honoris
causa. Conobbi la famiglia, le due figlie con i rispettivi mariti e figli. Una delle
figlie conosceva ottimamente l’inglese e così iniziai con lei la corrispondenza,
che, come capita, alla fin fine non si limita ad un puro rendiconto amministrati-
vo e a uno scambio di notizie… Dopo circa sei mesi, mi scrisse commossa che
aveva deciso di ricevere il battesimo. Difatti venne a Roma e io stesso l’ho bat-
tezzata alla fine di agosto 1979 nella Cappella dell’Università. Tornata a To-
kyo, la Signora Sabina Kashiwagi (questo è il suo nome), con l’aiuto di un Sa-
lesiano ha istruito i suoi genitori, che nel 1981 ricevettero il battesimo; e lo
stesso è avvenuto con sua figlia.

Il giorno seguente il battesimo, il 30 agosto del 1979, abbiamo avuto la gioia
di partecipare all’udienza pubblica che il Santo Padre Giovanni Paolo II teneva
in Piazza San Pietro. Egli ci ha fatto il dono di intrattenersi con noi una diecina
di minuti. Subito dopo ho dato un’intervista alla radio Vaticana. Nella sugge-
stione gioiosa dell’incontro col Papa e ricordando con commozione la liturgia
battesimale del giorno precedente, esprimevo i sentimenti di quel momento, ri-
cordando quanto San Paolo dice nella lettera ai Corinti a proposito dello scam-
bio di doni tra la Chiesa di Gerusalemme e la Comunità di Corinto, i doni spiri-
tuali da una parte e i doni materiali dall’altra.

Perché in realtà questo è avvenuto nel rapporto creatosi tra l’Università e
questa famiglia di nostri benefattori (e non a caso ho riferito sopra di quanto
l’impatto della convivenza anche di pochi giorni nel campus universitario abbia
influito). Ma questo scambio di beni, con tutto quanto esso comporta di affetto,
amicizia, aiuto spirituale… tutto ciò si verifica, in maniera nuova e ricca, in
ogni rapporto che si crea con i nostri benefattori.

Proprio nello spirito di questo scambio di doni, vi invito a ricordarli tutti
nella preghiera e, in questo istante e in questo momento di festa della memoria,
a inviare loro il nostro pensiero riconoscente, a quelli che sono qui presenti, ai
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defunti e alla maggior parte di quelli che da lontano ci pensano e ci guardano
con simpatia e affetto. Ringraziamoli con un grande applauso!

Grazie!
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Visita del
Presidente della Repubblica
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Saluto del Gran Cancelliere

Signor Presidente,

Come Gran Cancelliere dell’Università Pontificia Salesiana Le porgo con
viva soddisfazione il mio deferente e cordiale benvenuto.

Saluto anche gli Eminentissimi Cardinali e tutte le Autorità presenti; i Pro-
fessori, il Personale non docente e gli Studenti di questa Università.

Ella viene a visitarci, signor Presidente, e ciò avviene – significativamente –
a venticinque anni dal conferimento del titolo di Università al nostro Ateneo.

In un’occasione come questa, non posso tacere i motivi di grande speranza
per la Chiesa e per la società che sorgono da un’istituzione accademica come la
nostra, nella quale è perseguito sistematicamente, con rigore metodologico, un
dialogo originale tra la «scienza di Dio» (cioè la teologia) e le «scienze del-
l’uomo», nell’intento di formare la mente e il cuore di persone capaci a loro
volta di educare i giovani ai fondamentali valori umani e cristiani.

È questa infatti – come amava ripetere il mio predecessore, don Egidio Vi-
ganò – «l’Università di Don Bosco per i giovani».

Noi sappiamo, signor Presidente, quanto Le sia caro il nome di questo santo
piemontese, a cui La legano innumerevoli memorie, incontri e amicizie. Da par-
te mia, ricordo soltanto, con grande piacere, l’Udienza particolare che Ella vol-
le riservarmi all’inizio del mio mandato di Rettor Maggiore.

A Lei, signor Presidente, vorremmo chiedere quest’oggi un incoraggiamento
per ciò che riguarda la specifica missione della nostra Università. Nonostante la
cospicua rappresentanza internazionale, nel nostro Ateneo la Nazione che regi-
stra il maggior numero di studenti è ancora l’Italia. Noi ci stiamo impegnando
con questi studenti, perché essi sappiano affrontare positivamente le gravi insi-
die che toccano oggi gli ambienti educativi, a cominciare dalla famiglia e dalla
scuola: e si tratta di insidie capaci di minare pericolosamente il tessuto dell’in-
tera società. I nostri giovani hanno bisogno di molta fede e di molto coraggio,
per non soccombere alle enormi sfide della cultura circostante.

Ma voglio concludere, signor Presidente, con una nota di speranza.
Ricorre oggi la «festa della donna», e noi celebriamo con gioia le multiformi

manifestazioni del genio femminile, che hanno impreziosito – e continuano a
impreziosire – la Chiesa e la società, e – perché no? – anche questa nostra Uni-
versità, nella quale la presenza femminile è assai rilevante.

Ed è soprattutto a Maria, la benedetta fra le donne, che rivolgiamo oggi il
nostro pensiero e la nostra preghiera. A Lei, la stella dell’educazione, ci affidia-
mo tutti. A Lei, la Madonna Ausiliatrice di Don Bosco, affidiamo, signor Presi-
dente, la Sua persona e la Sua altissima missione; a Lei, la Madre della Sapien-
za, affidiamo i nostri giovani, perché sotto i Suoi occhi crescano «in sapienza e
grazia», come il Suo Figlio Gesù.

Grazie, signor Presidente.
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Introduzione del Rettore

Signor Presidente, Eminenze, Sig. Gran Cancelliere, Illustri ospiti, Docenti,
Personale non docente, Studenti

È con grande gioia che la comunità accademica accoglie Lei e il suo seguito
nella nostra sede universitaria romana. In essa rimane ancora un po’ del-
l’atmosfera piemontese delle origini ormai profondamente immersa in quella
romana con un’apertura decisamente internazionale. È una vicenda che ha
qualche analogia con la Sua. Noi l’avevamo invitata per l’inaugurazione del-
l’anno accademico venticinquesimo dall’elevazione a Università il 5 ottobre ul-
timo scorso. Lei era già impegnato. Ma aveva assicurato che data un’occasione
propizia Lei sarebbe volentieri venuto tra noi. Ha mantenuto la promessa e in
un giorno particolare: quello nel quale noi celebriamo la Giornata della Comu-
nità Universitaria, una festa di famiglia, che unisce docenti, studenti e non do-
centi in un momento di condivisione di intenti, di rinnovata collaborazione, di
allegria, secondo gli insegnamenti del nostro Padre e Maestro, Don Bosco. Gra-
zie, Signor Presidente.

* * *

Sono trascorsi ormai sei decenni da quando prese l’avvio questa istituzione
accademica a Torino. Poco più di venticinque anni sono ormai trascorsi da
quando essa è stata elevata con motu proprio di S.S. Paolo VI al rango di Uni-
versità Pontificia. Oggi essa si presenta come una istituzione universitaria a un
grado discreto di complessità. Sei Facoltà assicurano la formazione secondo i
tre livelli previsti dagli ordinamenti della Santa Sede (Baccalaureato, Licenza,
Dottorato). Esse sono le Facoltà: di Teologia con specializzazioni in dogmatica,
spiritualità, pastorale giovanile e catechetica; di Scienze dell’educazione con
specializzazioni in Pedagogia generale, Pedagogia vocazionale, Pedagogia so-
ciale, Pedagogia scolastica, Psicologia dell’educazione, Pastorale giovanile e
catechetica; di Filosofia; di Diritto canonico; di Lettere cristiane e classiche; di
Scienze della comunicazione sociale. Sono stati attivati anche due corsi di spe-
cializzazione post laurea o post licenza, frequentati da numerosi studenti: uno
quadriennale in Psicologia clinica per psicoterapeuti; uno biennale in Pedago-
gia religiosa.

La nostra Università tende a rispondere a una molteplicità di domande for-
mative sia interne alla Chiesa, sia esterne a essa. Vi si svolge un servizio di ri-
cerca, formazione e consulenza che copre significativi campi dell’azione cultu-
rale, professionale e pastorale. E questo in un contesto non solo internazionale,
ma profondamente interculturale. Gli studenti che frequentano questa sede cen-
trale sono circa 1600, appartenenti a una novantina di Paesi diversi dell’Europa,
dell’Africa, delle Americhe, dell’Asia, dell’Oceania; altri 400 circa frequentano
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centri di studio affiliati o aggregati distribuiti nei differenti continenti e la se-
zione staccata di Torino. Lo stile che cerchiamo di seguire nel nostro lavoro si
ispira ai grandi principi educativi indicatici da San Giovanni Bosco: non solo
formare onesti cittadini e buoni cristiani, ma anche persone competenti cultu-
ralmente, professionalmente e pastoralmente, seguendo le vie della ragione,
della religione e dell’amorevolezza.

In questa circostanza rievocativa abbiamo il piacere di avere tra noi il Sig.
Cardinale Pio Laghi, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica,
nostro diretto Superiore, che ringraziamo in questa circostanza per l’attenzione
e direi l’affetto con il quale ci ha seguito in questi anni; molti ex Rettori di que-
sta Università, tra i quali: il Cardinale Antonio Maria Javierre, il Rev.mo prof.
don Raffaele Farina, Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, i professori
don Luigi Calonghi, don Pietro Braido e don Roberto Giannatelli. Pur assenti
per impegni precedenti e improrogabili hanno dato la loro calorosa adesione il
Cardinale Alfons Maria Stickler e Sua Eccellenza Mons. Tarcisio Bertone, Ve-
scovo emerito di Vercelli e Segretario della Congregazione per la Dottrina della
Fede. Essi hanno assicurato nel tempo lo sviluppo e l’identità della nostra isti-
tuzione accademica.

La nostra Università ha una propria Casa editrice che pubblica circa cin-
quanta titoli ogni anno e alcune riviste scientifiche. Nella maggior parte dei casi
si tratta dei risultati di lavori di studio e di ricerca dei nostri docenti. Al termine
di questa cerimonia, signor Presidente, mi permetterò di offrirLe uno degli ul-
timi libri pubblicati: lo studio del prof. don Pietro Braido, relatore in questo At-
to accademico, dal titolo Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don
Bosco.

È possibile intravedere da porte e finestre alcuni lavori di trasformazione
edilizia in corso d’opera. Le esigenze di adeguamento delle strutture didattiche
e ricettive hanno implicato: la ristrutturazione dell’Aula magna, che si spera di
concludere nella primavera del prossimo anno; l’apertura di nuovi spazi resi-
denziali per gli studenti; l’adeguamento delle aule allo sviluppo numerico degli
iscritti; ma soprattutto la costruzione della Nuova Biblioteca intitolata a Don
Bosco. Si tratta di impegni, anche finanziari, assai gravosi, per i quali la Con-
gregazione sta faticosamente cercando di far fronte, con l’aiuto, si spera, di
amici e cooperatori.

La nostra Università è stata la prima istituzione universitaria promossa dai
Salesiani, una istituzione che poggia le sue radici su iniziative degli anni venti.
Oggi sono più di 30 le Istituzioni Universitarie Salesiane sparse nel mondo,
senza contare quelle affiliate, aggregate o sponsorizzate da questa sede, che so-
no un’altra trentina. All’iniziale apertura dell’Oratorio di Valdocco, don Bosco
stesso fece seguire a favore della gioventù iniziative di tipo scolastico e di ap-
prendistato professionale. Oggi i suoi figli si impegnano sul piano educativo
non solo con scuole primarie e secondarie, istituti tecnico-professionali e centri
di formazione professionale iniziale e continua, comunità terapeutiche e di re-
cupero, case per ragazzi di strada, ma anche con centri di formazione superiore
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post-secondaria e centri universitari. È un grande impegno, distribuito sui cin-
que continenti, che implica una vasta solidarietà. È la sfida del prossimo mil-
lennio, che insieme cercheremo di affrontare con coraggio, dedizione e sensibi-
lità continua per i ceti popolari e meno favoriti.

* * *

Signor Presidente. La sua presenza tra noi ci è di conforto e di sol-
lecitazione. Lei ci conosce già da tempo; è stato in visita tra noi anni fa come
Ministro della Repubblica. Ritrova qui alcuni amici. Tra le vicissitudini com-
plesse e turbolente della politica italiana ha retto le sorti della Repubblica con
mano ferma e delicata, prudente e tempestiva, fedele alla Costituzione e alla
sua coscienza. Mentre la ringraziamo per l’attenzione e la vicinanza alle nostre
opere e alla nostra Università, Le manifestiamo tutta la nostra stima e ricono-
scenza. Qualunque sarà il suo futuro ruolo nella vita pubblica italiana, nella cer-
tezza di averLa accanto a noi, Le assicuriamo il nostro ricordo e affetto. Grazie
ancora per la sua visita, rimarrà non solo negli Annali della nostra Università,
ma anche nei nostri animi.

Roma, 8 marzo 1999
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Atto accademico del Prof. Pietro Braido

Memorie per il futuro

L’Università pontificia salesiana è sorta giuridicamente come Pontificio
Ateneo, riservato ai membri della Società salesiana, in forza del decreto della
Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università del 3 maggio 1940. Il 12
giugno veniva emanato il decreto di approvazione degli statuti.

Ma l’istituzione canonica è preceduta dalla lungimiranza e dal coraggio del
rettor maggiore don Pietro Ricaldone, non sempre assecondato dai suoi imme-
diati collaboratori. Egli l’aveva fatta precedere dai decreti del 1° settembre
1936 e del 1937, che prescrivevano di uniformare i piani degli studi dei due
Istituti centrali, teologico di Torino-Crocetta e filosofico di Torino-Re-
baudengo, a quelli delle tradizionali facoltà ecclesiastiche. Erano stati emanati
con il consenso di Pio XI, avuto nell’udienza del 1° maggio 1936, «allo scopo
di ottenere poi a suo tempo dalla Santa Sede le relative Facoltà teologica, giuri-
dica e filosofica col diritto di conferire titoli accademici».1 L’aveva mosso la
duplice intenzione: assicurare ai salesiani una più approfondita cultura teologi-
ca, filosofica, giuridica; trovare spazio per una inserzione in essa degli studi
pedagogici, ritenuti essenziali per una congregazione consacrata ai giovani e per
l’arricchimento delle università ecclesiastiche di questa nuova avveniristica di-
mensione del sapere. Un primo nucleo di scienze dell’educazione – psicologia
generale, pedagogia, storia della pedagogia, pedagogia salesiana, didattica, cate-
chetica – è previsto fin dal 1937 all’interno dell’Institutum Philosophicum prin-
ceps, futura facoltà di filosofia.

L’11 ottobre 1941 il Gran Cancelliere, don Ricaldone, proclamava la costi-
tuzione «a fianco delle tre facoltà» classiche di una species Facultatis di Peda-
gogia, l’Institutum Paedagogicum. «Esso si propone – precisava –, non solo di
valorizzare e diffondere sempre più i principii della Pedagogia cattolica, ma di
mettere pure nel dovuto rilievo il fine senso psicologico e formativo del nostro
Patrono e Dottore di S. Chiesa San Francesco di Sales, il cui nome decora il no-
stro Pontificio Ateneo, ed infine di illustrare in particolar modo il sistema e le
idee pedagogiche del nostro Santo Fondatore, proclamato con ragione il più in-
signe educatore dei nostri tempi».2

Due anni prima la rivista «Salesianum» metteva a capo del primo numero il
saggio di don Eusebio Vismara su Un precursore del sistema preventivo: S. An-
selmo d’Aosta. Era preceduto dall’editoriale di don Ricaldone, incentrato sul
«teologo dell’amore» san Francesco di Sales, che don Bosco assumeva «patro-
no suo e dei suoi figli», accomunati nel medesimo «zelo», ispirato al «motto
che fu a S. Francesco norma di apostolato» «e che S. Giovanni Bosco lasciò
come programma e stemma» della Società salesiana: Da mihi animas cetera

1 ACS 20 (maggio-giugno 1940) n. 99, p. 101.
2 ACS 21 (luglio-agosto 1941) n. 106, p. 142.
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tolle.3

Lo scoppio della seconda guerra mondiale nei primi giorni di settembre del
1939 e, in particolare, l’entrata nel conflitto dell’Italia l’11 giugno 1940, resero
difficili gli inizi, con le facoltà – già dislocate in due sedi diverse a Torino –
sfollate a Bagnolo Piemonte e a Montalenghe nel Canavese, con problemi logi-
stici, organizzativi e psicologici non indifferenti (a Bagnolo il 17 maggio 1944
ci furono ostaggi tra professori e alunni con minaccia di fucilazione). Non im-
pedirono però il tenace impegno nello studio e nella ricerca.4

Ancora durante le vicende belliche, il Rettor Maggior e Gran Cancelliere
non mancava di stimolare l’estensione delle attività di professori e alunni a ini-
ziative pubblicistiche, rivolte a fronteggiare «le tremende realtà presenti», che
egli riassumeva in uno «sconvolgimento fin dalle fondamenta» dell’«intera
compagine sociale». Dinanzi a «tutto un passato» che sembrava «crollare» e al-
l’affacciarsi «di abbozzi di programmi ricostruttivi», egli si poneva la domanda
se anche l’Ateneo non dovesse «prestare valida mano al salvataggio» di una so-
cietà – scriveva – «che, sfiduciata, brancica incerta, tutta protesa verso l’avve-
nire che vorrebbe rispondesse alle sue nuove aspirazioni». Egli si richiamava
all’art. 2° degli Statuti, che parlava di formazione più alta degli alunni, cioè –
commentava – «con maggior profondità di dottrina e più aggiornata attrezzatura
scientifica»; ma sottolineava, insieme, l’estrema urgenza di un impegno del
PAS nella seria diffusione di cultura umana e cristiana, religiosa e sociale negli
ambienti più vasti. Restava indiscutibile la priorità del «lavoro scientifico», la
formazione all’«esercizio del magistero», nella incessante ricerca della verità.
Ma «nel succedersi dei tempi» essa era «destinata a portar fecondità e nuovi
semi, ristoro a bisogni nuovi, balsamo a più recenti piaghe». Questo impegno
aggiunto avrebbe dovuto costituirne «una differenza specifica» dell’Ateneo Sa-
lesiano nei confronti degli altri. Ad ogni «agguerrito esercito» – osservava –
«sono necessarie truppe giovani e celeri per azioni d’avanguardia». Si trattava
di rispondere «tempestivamente e con buona attrezzatura» alle «situazioni nuo-
ve per l’individuo, per la famiglia e per la società», «nel campo intellettuale e in
quello morale ed economico». «Fu questa – incoraggiava – la caratteristica di
San Francesco di Sales; questa la missione di S. Giovanni Bosco; è questa la
più urgente necessità dell’ora presente».5

Appena finita la guerra si vuol ravvivare le attività anche con l’aumento
quantitativo degli alunni, come risulta dall’appello pressante del rettor maggio-
re don Ricaldone nella primavera del 19466. Un anno dopo, per la prima volta,
egli presentava il PAS ai rappresentanti della Congregazione Salesiana di tutto
il mondo, adunati nel Capitolo generale dal 24 agosto all’11 settembre 1947,
rinnovando l’invito ad inviarvi studenti – sempre salesiani, naturalmente –, che
eccellessero «per virtù, per spirito salesiano, per equilibrio, per qualità didatti-

3 Cfr. nell’ordine, «Salesianum» 1 (1939) n. 1, gennaio-marzo, pp. 1-9 e 11-35.
4 ACS 22 (novembre-dicembre 1942) n. 114, pp. 207-208.
5 ACS 24 (maggio-giugno 1944) n. 23, pp. 332-333, 335-336, 338, 342.
6 ACS 26 (maggio-giugno 1946) n. 135, p. 20.
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che e per intelligenza».7

Più avanti, il 2 luglio 1956, l’Istituto Superiore di Pedagogia, veniva appro-
vato dalla Sacra Congregazione degli studi con una totale autonomia di direzio-
ne, curricoli, titoli, precisati negli Statuti, approvati ad quadriennium nel 1961
e definitivamente nel 1964.8

Nell’anno accademico 1962-1963, l’Ateneo si apriva ad uno specialistico in-
teresse per la dimensione umanistico-cristiana della cultura e della formazione
con l’inizio dei corsi del «Pontificio Istituto di Alta Latinità». Esso veniva eret-
to canonicamente con la Lettera Apostolica di Paolo VI Studia latinitatis del 22
febbraio 1964.9

Il 1965 segnava l’inizio delle attività dell’UPS, raccolto in tutte le sue com-
ponenti nella nuova sede romana. In essa si aveva il 29 ottobre 1966 la storica
visita di Paolo VI, circondato da 19 cardinali e numerosi vescovi e arcivescovi,
e con la presenza di Capi Missione del Corpo diplomatico e di autorevoli rap-
presentanze istituzionali italiane. Nel suo discorso Sua Santità non mancava di
rilevare lo specifico dell’università salesiana. L’Ateneo Salesiano – affermava
– «nel quadro dell’alta cultura ecclesiastica romana, si inserisce con un suo vol-
to, con una sua particolare fisionomia che ne accresce il valore e il prestigio. In-
fatti oltre che offrire una superiore iniziazione accademica nelle varie discipline
ecclesiastiche, il vostro Ateneo è un’opera che s’innesta nella tradizione educa-
trice salesiana» e si richiama a «i principi umani e cristiani sui quali si basa il
sapiente metodo di Don Bosco, che ha saputo offrirci un incomparabile esem-
pio di umanesimo pedagogico e cristiano».10

Storica è la data del 24 maggio 1973, che vede il Pontificio Ateneo Salesia-
no elevato al grado di Università, con la conseguente apertura all’«universo»
degli alunni, realtà già presente nell’Istituto Superiore di Pedagogia, che nel-
l’occasione diventa Facoltà di Scienze dell’Educazione. Nel «Motu proprio»
Magisterium vitae si parla di «studi più vasti e profondi da realizzarsi mediante
una istituzione a livello superiore e organica, con i quali tutto ciò che è conte-

7 ACS 27 (settembre.-ottobre 1947) n. 143, pp. 79-80. In riferimento all’appello del Superio-
re, il più stretto collaboratore, il Consigliere per gli studi, dava norme per l’invio di alunni. Risul-
ta, tra l’altro, che gli alunni dell’Istituto di Pedagogia, oltre il diploma in pedagogia, potevano
conseguire la licenza e la laurea nella facoltà di filosofia: ACS 27 (maggio-giugno 1948) n. 147,
pp. 8-11.

8 Vi avevano contribuito la nuova temperie storico-culturale e, in particolare le più visibili e
qualificate pubblicazioni dell’ISP, a partire dal 1954, e la risonanza del Corso di pedagogia per il
Clero, biennale, ai partecipanti del quale il 1° giugno 1956, la Congregazione dei seminari e delle
Università autorizzò il conferimento di un appropriato Diploma: cfr. G. MALIZIA e E. ALBERICH

(Ed.), A servizio dell’educazione. La Facoltà di scienze dell’educazione dell’UPS, LAS 1984, pp.
29-34; P. BRAIDO, Una scuola universitaria di Pedagogia, in «Orientamenti Pedagogici» 3 (1956)
647-650; E. VALENTINI, L’Istituto Superiore di Pedagogia approvato dalla S. Sede, in «Salesia-
num» 18 (1956) 459-476.

9 Cfr. Pontificium Athaenaeum Salesianum MCMXL-MCMLXV. Romae MCMLXVI, pp.
68-76; il testo italiano in ACS 45 (marzo-aprile 1964) n. 235, pp. 19-23.

10 Insegnamenti di Paolo VI, IV 1966. Tip. Poliglotta Vaticana 1967, pp. 526-533.
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nuto nelle fonti venga illustrato con linguaggio universale e metodo scientifico
e possa rispondere adeguatamente alle nuove esigenze». Quale «segno di effi-
cace vitalità», sviluppata «quasi in tutto il mondo», venivano anche ricordati i
dieci Istituti teologici già affiliati alla Facoltà di teologia.11 Aggregazioni e affi-
liazioni crebbero nei decenni successivi, estendendosi pure alla Facoltà di filo-
sofia, fino a raggiungere oggi il numero di 24.

Seguivano due particolari momenti di intervento della Società Salesiana in
favore della propria università romana. Dell’11 ottobre 1976 era notevole un
discorso del Rettor Maggiore don Ricceri alla comunità del personale dell’UPS
sui compiti dell’Università nel Costruire insieme la Congregazione delle nuove
generazioni. L’UPS con le sue energie e diverse componenti era chiamato a ri-
spondere all’universale «bisogno di idee illuminanti, corroboranti e costrutti-
ve», in base alla triplice qualificazione: università, pontificia, salesiana. Uni-
versità, significava «studio metodico, continuo, approfondito, aggiornato, ri-
cerca assidua, docenza, proiezione apostolica», «attraverso i mezzi di comuni-
cazione sociale»; tutte attività che suppongono la compartecipazione e la corre-
sponsabilità, con la necessaria collaborazione interdisciplinare. Era ovvio il
non formale inserimento ecclesiale, che comportava la condivisione con la
Chiesa delle più svariate aperture «ecumeniche» al mondo religioso e civile. La
«salesianità» conferiva all’insieme la freschezza giovanile e affettiva delle te-
matiche, dei metodi, dei comportamenti, dello stile di vita e di rapporti.12

Erano tematiche che in forma più sistematica e autorevole venivano propo-
ste nel documento sul Pontificio Ateneo Salesiano, discusso e promulgato nel
capitolo generale XXI celebrato dal 1° ottobre 1977 al 12 febbraio 1978. Esso
ne sottolineava la consistenza istituzionale salesiana, i fini, le strutture, i pro-
grammi e il funzionamento, approdando a orientamenti operativi di notevole
valore e con esiti tangibili negli anni successivi. Ritornavano con insistenza i
temi della speciale attenzione alla realtà giovanile e popolare, della basilarità
della ricerca scientifica, dell’unitarietà della organizzazione strutturale e for-
mativa, con l’aperta affermazione del principio dell’interdisciplinarità e dipar-
timentalità e la richiesta di progetti che promuovessero il dialogo tra le scienze
teologiche e umane e dei rispettivi cultori su problemi di particolare rilievo e at-
tualità.13

Vi si riallacciava nel settembre 1979 il nuovo Rettor Maggiore, don Egidio
Viganò, in seguito alla promulgazione della Costituzione «Sapientia christiana»
(15 aprile 1979) e delle «Norme applicative» della Congregazione per l’Educa-
zione cattolica (19 aprile 1979). Egli parlava di «ridimensionamento», di «una
revisione radicale delle strutture e degli indirizzi dell’Università», di «una ri-
strutturazione e modernizzazione a fondo», il cui «asse centrale» doveva essere

11 ACS 54 (ottobre-dicembre 1973) n. 272, pp. 71-78.
12 ACS 58 (aprile-giugno 1977) n. 286, pp. 46-58.
13 Capitolo Generale 21 della Società Salesiana, Documenti capitolari. Roma, 12 febbraio

1978, doc. 4 Opera PAS e Università pontificia salesiana, pp. 219-235.
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costituito dal «servizio specializzato della missione giovanile e popolare» sale-
siana nel mondo.14

14 ACS 61 (aprile-giugno 1980) n. 296, pp. 62-70.
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Tre anni dopo, il 31 gennaio 1981, l’Università Pontificia Salesiana viveva
una nuova giornata storica, con la visita ufficiale di Giovanni Paolo II. Nel suo
discorso il papa sottolineava la peculiarità di una università «che fruisce del ca-
risma di san Giovanni Bosco, e cioè la promozione dell’uomo integrale, vale a
dire la formazione intellettuale, morale e sociale della gioventù, operata alla lu-
ce del Vangelo». La traduceva «in una frase programmatica: Conoscere Dio
nell’uomo e conoscere l’uomo in Dio. Ciò, più in concreto, comporta di cono-
scere Cristo nell’uomo e conoscere l’uomo in Cristo. È quindi ovvio che il vo-
stro lavoro deve svolgersi con un orientamento sostanzialmente teocentrico e
cristocentrico, per divenire poi lavoro autenticamente antropocentrico».15

Nel 1988 si apriva un altro spazio nell’esplorazione dell’umano, non scisso
dalla visione di fede, con l’inizio dell’Istituto di Scienze della Comunicazione
Sociale (ISCOS), approvato dalla Congregazione per l’Educazione cattolica con
lettera del 17 dicembre 1988 ed eretto canonicamente con decreto del 9 marzo
1993.16 L’8 dicembre 1989 aveva avuto luogo l’Inaugurazione ufficiale acca-
demica, con discorso del Rettor Maggiore e Gran Cancelliere, don Egidio Vi-
ganò. Egli vedeva l’ISCOS inserito in una Chiesa in «rapporto dialogico con il
mondo» e in «comunione-comunicazione» all’interno e all’esterno. In essa, per-
ciò, l’attività «evangelizzatrice» doveva rivestirsi di un modello «fatto non solo
di parole, ma anche di persone, di eventi, di fantasia duttile, di intelligenza pe-
dagogica, di modalità comunicative che risult[assero] significative nella mo-
dernità». Ne derivava il compito di «saper creare nella Chiesa un modello più
aggiornato di comunicazione del Vangelo, con nuovi metodi e con un nuovo
linguaggio». In questo impegno chi operava nell’ISCOS si sentiva in perfetta
sintonia con la modernità dello stile di azione di don Bosco, «frutto di realismo
dinamico, di speranza operativa e di amore agli ultimi».17 Infine, con decreto
della Congregazione per l’Educazione cattolica del 27 maggio 1998, l’ISCOS
veniva elevato al grado di Facoltà (FsCS).

Come si può arguire, incessante fu nel sessantennio lo sforzo di arricchire,
aggiornare, riformare, rinnovare strutture accademiche, curricoli, discipline. Più
ardua fu una innovazione che rispondesse ai vertiginosi cambi culturali e di
mentalità. Tuttavia, è esigenza ancor più pressante per una università che, non
senza retorica, è stata definita «Università di don Bosco per i giovani».18

Ci si può riferire ancora alla triade più volte ripetuta: università, pontificia,
salesiana. Ovviamente i tre termini non si dispongono al medesimo livello. Fon-
damentale è il significato e la realtà sostantiva «università»: questa è da realiz-

15 Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV,1 1981. Libreria Editrice Vaticana 1981, pp.
202-204. Il discorso veniva pubblicato anche negli «Atti del Consiglio Superiore», seguito dal-
l’indirizzo rivolto al S. Padre prima del sermoncino serale, prima del commiato. Vedi testo (ACS
62 (aprile-giugno 1981), n. 300, rispettivamente pp. 62-64 e 64-66).

16 Il testo del decreto in ACG 74 (luglio-settembre 1993) n. 345, pp. 83-84.
17 ACG 71 (gennaio-marzo 1990) n. 332, pp. 81-88.
18 Discorso di D. E. Viganò ai salesiani dell’UPS, il 23 dic. 1986, in R. GIANNATELLI (Ed.),

Don Egidio Viganò all’Università salesiana, p. 143.
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zare nella misura più vicina al suo alto ed esigente concetto, centro di ricerca e
di studi approfonditi, innovativi, sempre proiettati in avanti. Pontificia e sale-
siana sono «aggettivi», modalità particolari di attuazione. Essi non possono
estenuare il sostantivo, semmai ne devono esaltare la densità. L’inesistenza o
l’insignificanza del sostantivo annullerebbe gli aggettivi o li renderebbe irrile-
vanti.

Diventa impellente il richiamo alle origini, confortate da due appelli impre-
scindibili. L’Università è nata come Pontificio Ateneo Salesiano che trovava le
solide basi nelle due facoltà di filosofia e di teologia, fondate a loro volta su
precedenti studi di forte contenuto umanistico: ambedue non certamente indul-
genti verso il pensiero debole, pur aperte al moderno, sollecite di coglierne an-
zitutto l’«anima» e, poi, «l’anima di verità». È il messaggio che proviene oggi
anche dalla recente enciclica Fides et ratio del 14 settembre 1998.

A livello salesiano, poi, non può che essere incoraggiato l’ardimento, che
preservi dal pedissequo discepolato da visioni parziali della realtà e della storia.
Don Bosco confidava al giovane sacerdote Achille Ratti, poi papa Pio XI, la
sua ambizione di volersi collocare con i suoi laboratori artigiani all’«avan-
guardia del progresso».

Per docenti e studenti può essere ancor valido invito a una dedizione incon-
dizionata, operosa, creativa, ai rispettivi compiti. Ancor più, può diventare quo-
tidianamente coraggiosa assunzione di una «missione», riconoscenza per un pri-
vilegio, accoglienza gioiosa di un dono inestimabile.
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Sintesi dell’intervento dell’On. Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Re-
pubblica Italiana

«La vostra Università, così come ogni Università, si qualifica per la ricerca e
per la capacità di guardare la realtà a 360 gradi. E se certi studiosi pensano con
le loro conquiste di infrangere i confini delle leggi della natura, voi, attraverso
la sete di cercare il vero nello studio e di viverlo, avvertite il compito di far sì
che la scienza aiuti la natura a svilupparsi ed a maturare, senza mortificarla o
deviarla». Così si è espresso l’On.le Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Re-
pubblica Italiana, dopo aver salutato amici e autorità e, soprattutto, dopo aver
ringraziato il prof. Pietro Braido per il suo articolato e interessante intervento.

Rivolgendosi quindi in maniera particolare ai docenti, ha augurato loro di
«indicare sempre la strada limpida e chiara della ricerca, accompagnata dalla
gioia di conquistare la verità e di saperla comunicare, sentendo come dovere il
compito formativo».

Agli allievi presenti, invitandoli ad un impegno «sereno», ha augurato di
«essere testimoni dell’importanza, della profondità, della grandiosità culturale
di questo luogo universitario», sapendo assimilare anche «il sorriso e lo spirito
di ottimismo che è tipico del mondo salesiano».

La coincidenza con la celebrazione della festa delle donne ha, infine, per-
messo al Presidente Scalfaro di rivolgere un pensiero particolare alle donne
presenti che, ispirandosi alla Vergine Maria, sono chiamate ad essere «lo sfon-
do semplice, limpido e trasparente di un mondo bisognoso di affetto, di com-
prensione, di sostegno, di conforto».
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Attività e pubblicazioni dei docenti
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ABBÀ GIUSEPPE

Pubblicazioni

– L’originalità dell’etica delle virtù, in COMPAGNONI F. - LORENZETTI L. (Edd.), Virtù
dell’uomo e responsabilità storica. Originalità, nodi critici e prospettive attuali del-
la ricerca etica della virtù, Cinisello Balsamo (Milano), Edizioni San Paolo 1998,
135-165.

ACCORNERO GIULIANA

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Facoltà Auxilium. Corso su: Libro III del Codice di diritto canoni-
co (a.a. 1998-99).

Incarichi e Consulenze

– Consulente presso il Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi legislativi.

Pubblicazioni

– Summarium ex Processu dioecesano (S. José de Costa Rica) super mira sanatione in-
tercessioni tributa Servae Dei Mariae Romero Meneses, religiosae professae Instituti
Filiarum Mariae Auxiliatricis, Roma, 1998, pp. 222.

– Summarium e Informatio ex Processu dioecesano (Huelva, Spagna) super miro in-
tercessioni tributo Venerabilis Servae Dei Eusebiae Palomino Yenes, religiosae pro-
fessae Instituti Filiarum Mariae Auxiliatricis, Roma, 1999, pp. 260.

ALBERICH EMILIO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Gregoriana. Corso su: Natura e compiti della catechesi
oggi (II Semestre a.a. 1998-99).

– Cassano Murge, Bari. Seminario di studio: «Fare formazione oggi», organizzato dal-
la Commissione Catechistica Regionale della Conferenza Episcopale Pugliese. Con-
ferenza su: Fare formazione oggi: istanze e modelli (5 febbraio 1999).

– Parigi (Francia). Convegno dell’ACISE (Associazione Cattolica Istituti di Scienze
dell’Educazione). Partecipazione (7-10 aprile 1999).

– Roma. Pontificio Colegio Español de San José. «XII Curso de Actualización
sacerdotal». Corso su: La catequesis hoy: problemas y perspectivas (17-19 aprile
1999).

– Quito (Ecuador). Universidad Politécnica Salesiana. Corso su: La catequesis hoy:
retos y perspectivas (26-31 luglio 1999).
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– Santiago de Compostela (Spagna). Convegno annuale della AECA (Associazione
Spagnola di Catecheti) su: «Catechesi e religiosità popolare». Partecipazione (10-12
settembre 1999).

– Verona. XI Incontro italo-tedesco di Pedagogia Religiosa, promosso dall’Arbeits-
gemeischatf Katholischer Katechetikdozenten (AKK), in collaborazione con il Deut-
scher Katecheten-Verein (DKV) e dall’Istituto di Catechetica della FSE, su: «La
fonte della nostra vita: spiritualità dell’educatore religioso». Organizzazione e parte-
cipazione (19-23 settembre 1999).

Pubblicazioni

– ALBERICH EMILIO - BINZ AMBROISE, Catequese de adultos. Elementos de metodolo-
gia, São Paulo, Editora Salesiana Dom Bosco 1998.

– L’uomo credente, in TRENTI Z. et alii (Edd.), Religio. Enciclopedia tematica dell’e-
ducazione religiosa, Casale Monferrato (Alessandria), Piemme 1998, 137-156.

– Catequesis y teología: complementariedad y tensión, in «Teología y Catequesis»
(1998) 66, 11-25.

– Un documento eclesial para dar un nuevo impulso a la catequesis evangelizadora,
in «Misión Joven» 38 (1998) 255, 13-18.

– Educar en la fe a los jóvenes de Europa: Retos y perspectivas, in «Misión Joven» 38
(1998) 257, 5-16.

– La «gerarchia delle verità» nella catechesi post-conciliare, in «Ad Gentes» 2 (1998)
2, 173-181.

– Il nuovo Direttorio Generale per la Catechesi. Un documento per dare nuovo im-
pulso all’azione catechetica nel mondo, in «Orientamenti Pedagogici» 45 (1998) 6,
1100-1108.

– Una situazione religiosa in movimento. Nuovi compiti educativi per la scuola e per
le chiese, in «Protestantesimo» 53 (1998) 3, 209-220.

– Religione, è arrivata la tua ora (a cura di Angelo Bottone), in «Ricerca» (1998) 9,
6-10 (in coll. con Ciccatelli S., Genre E.).

ALESSI ADRIANO

Pubblicazioni

– ALESSI ADRIANO, Sui sentieri del sacro. Introduzione alla filosofia della religione,
Biblioteca di Scienze Religiose 135, Roma, LAS 1998, pp. 357.

– ALESSI ADRIANO, Sui sentieri dell’essere. Introduzione alla metafisica, Biblioteca di
Scienze Religiose 145, Roma, LAS 1998, pp. 378.

AMATA BIAGIO

Pubblicazioni

– Ecumenismo, in SODI M. - TRIACCA A.M., Dizionario di Omiletica, Leumann (Tori-
no)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 416-419.
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– Elogio, in Ibidem, 436-440.
– Il ‘carattere’ sacramentale: dottrina patristica?, in «Rivista Liturgica» 85 (1998) 4,

487-522.
– Il latino cristiano: genesi e problemi, in «Rivista Liturgica» 85 (1998) 919-942.
– Il problema pastorale dei divorziati, in «Rivista Liturgica» 86 (1999) 436-446.
– Importanza della continuità della ‘traditio’ nella Liturgia Romana, in «Rivista Li-

turgica» 86 (1999) 446-452.
– Uno studioso dell’antichità cristiana che non ha mai avuto cadute di livello scienti-

fico, in «Notiziario del Centro Studi sulla Cooperazione ‘A.Cammarata’» 34 (1999)
luglio, 35-46.

– Arnobii Siccensis Adversus Nationes Libri VII, Roma, LAS 1998; e in www.geoci-
ties.com/athens/agora/8704/arnobius/arn_0.htm

– Lexicon Recentioris Latinitatis, in www.geocities.com/athens/agora/8704/lexicon/
lex_ind.htm

AMATO ANGELO

Corsi e Convegni

– Roma. Associazione «Shakespeare and Company». Relazione su: La pietà paterna
nell’iconografia trinitaria (8 ottobre 1998).

– Città del Vaticano. «Colloquio sull’Inquisizione». Partecipazione (29-31 ottobre
1998).

– Roma. Teresianum. Convegno su: «La Vergine Maria dal Rinascimento a oggi». Re-
lazione su: La presenza di Maria nell’ortodossia (30 dicembre 1998).

– Roma. Pontificia Facoltà Teologica «Marianum». Corso su: La Cooperazione di
Maria alla salvezza (febbraio-maggio 1999).

– Palermo. Facoltà Teologica della Sicilia. Relazione su: Gesù Cristo e l’unicità della
mediazione (14 aprile 1999).

– Monte Berico, Vicenza. Convegno su: «La Madre della misericordia». Relazione su:
La Madre della misericordia nella spiritualità cristiana (6 maggio 1999).

– Salonicco (Grecia). Università di Salonicco. «Colloquio Cattolico-Ortodosso». Re-
lazione su: La sfida dei movimenti ecclesiali alla Chiesa istituzionale (4-9 settembre
1999).

– Grenoble, La Salette (Francia). Sessione annuale della Société Française d’Études
Mariales. Relazione d’apertura su: La Vierge Marie dans la catéchèse hier et au-
jourd’hui. Exposé historique général: du Moyen Age au milieu du XXe siècle (13-16
settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Consultore della Congregazione per la dottrina della fede.
– Consultore del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani.
– Prelato Segretario della Pontificia Accademia di Teologia.
– Membro della Commissione Teologico-storica del Grande Giubileo.
– Membro del Consiglio di Presidenza della Pontificia Accademia Mariana Interna-

zionale.
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– Direttore della rivista Ricerche Teologiche.
– Consulente teologico dell’Enciclopedia Treccani.
– Membro della Commissione per la revisione degli Studi di Teologia dell’Università

Cattolica del S. Cuore (Milano).

Pubblicazioni

– AMATO ANGELO, Gesù il Signore. Saggio di cristologia, Corso di teologia sistemati-
ca 4, Bologna, Edizioni Dehoniane 41999, pp. 750. (Trad. spagnola: Jesús el Señor,
Biblioteca de Autores Cristianos 584, Madrid, BAC 1998, pp. 567).

– AMATO ANGELO, Il Vangelo del Padre, Roma, Dehoniane 1998, 21999, pp. 143.
(Trad. spagnola: El Evangelio del Padre, Salamanca, Secretariado Trinitario 1998).

– AMATO ANGELO, Gesù il Signore. Saggio di cristologia, Bologna, Edizioni Deho-
niane 51999, pp. 686.

– Con Maria sulle vie dello Spirito nella speranza, in Nel vento dello Spirito. Per una
esistenza trasfigurata, Roma, Centro Studi USMI 1998, 127-136.

– The Consacrated Life and the Mission ad Gentes. Reflections and Perspectives, in
FERNANDEZ F. - VARICKASSERIL J. (Edd.), Mission: A Service of Love, Shillong,
Vendrame Institute Publications 1998, 132-145.

– Una cristologia fondata sul mistero pasquale, in RUSSO G. (Ed.), Gesù Cristo morto
e risorto per noi consegna lo Spirito, Leumann (Torino), LDC 1998, 51-85.

– I destinatari della nuova evangelizzazione, in Lo Spirito Santo, agente principale
della nuova evangelizzazione, Roma, Rogate 1998, 161-170.

– Gesù Cristo pienezza della rivelazione. Catechesi come itinerario di conversione a
Gesù, in STENICO T. (Ed.), Evangelizzazione, Catechesi, Catechisti. Una nuova tap-
pa per la Chiesa del Terzo Millennio, Roma, LEV 1999, 121-135.

– Una lettura cristologica della Secunda Clementis. Esistenza di influssi paolini?, in
STRUS A. - BLATNICKÝ R. (Edd.), Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore del
prof. Jozef Heriban, Roma, LAS 1998, 307-315.

– Maria, donna spirituale, in PEDICO M.M. (Ed.), Maria di Nazaret, itinerario del lie-
to annuncio, Roma, Edizioni Monfortane 1998, 167-171.

– Maria donna di speranza, in Ibidem, 177-182.
– Quale formazione mariana per i religiosi?, in Ibidem, 215-218.
– I dogmi mariani nel «Catechismo della Chiesa Cattolica», in Ibidem, 252-256.
– Maria nel Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi, in Ibidem, 260-265.
– Maria nel Catechismo dei giovani/2, in Ibidem, 270-273.
– Maria nel Catechismo degli adulti, in Ibidem, 274-277.
– Maria nel dialogo ecumenico, in Ibidem, 305-310.
– Maria nella prima evangelizzazione dell’America Latina, in Ibidem, 329-332.
– Presenza del dialogo interreligioso nello sviluppo del pensiero teologico. Prospetti-

va cattolica, in FITTE H. (Ed.), Fermenti nella teologia alle soglie del terzo mil-
lennio, Città del Vaticano, LEV 1998, 37-55.

– «La verità che è Cristo» (FR, n. 92). Riflessioni cristologiche sull’Enciclica «Fides
et Ratio», in MANTOVANI M. - THURUTHIYIL S. - TOSO M. (Edd.), Fede e ragione.
Opposizione, composizione?, Roma, LAS 1999, 195-207.

– La Chiesa santa madre di figli peccatori. Approccio ecclesiologico ed implicanze
pastorali, in COFFELE G. (Ed.), Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato
Valentini, Roma, LAS 1999, 425-445.
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– Encarnación de Cristo. Reflexiones dogmáticas, in Encarnación Redentora (XXXIII
Semanas de Estudios Trinitarios), Salamanca, Secretariado Trinitario 1999, 87-115.

– Gesù, salvatore definitivo, universale e la cooperazione di Maria alla salvezza. Pro-
blematiche nuove di una «quaestio antica», in PERETTO E. (Ed.), Maria nel mistero
di Cristo pienezza del tempo e compimento del regno, Roma, Marianum 1999, 387-
427.

– Jesucristo, plenitud de la revelación, in CAÑIZARES A. - DEL CAMPO M. (Edd.),
Evangelización, Catequesis, Catequistas. Una nueva etapa para la Iglesia del
Tercer Milenio, Madrid, EDICE 1999, 125-142.

– La scienza pastorale [dedica per Don Mario Midali], in ANTHONY F.-V. (Ed.), Se-
guire i percorsi dello Spirito. Studi in onore del prof. Mario Midali, Roma, LAS
1999, 4.

– Assimilazione divina, in BORRIELLO L. - CARUANA E. - DEL GENIO M.R. - SUFFI N.
(Edd.), Dizionario di Mistica, Città del Vaticano, LEV 1998, 164-170.

– Incarnazionismo, in Ibidem, 659-661.
– Montanismo, in Ibidem, 893-894.
– Dio Padre, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann

(Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 369-374.
– Gesù Cristo, in Ibidem, 610-620.
– Risurrezione, in Ibidem, 1384-1392.
– Maria, in Il Grande Libro dei Santi, vol. II, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo

1998, 1307-1317.
– Nestorius, Nestorianismus. I. Person. II. Nestorianismus, in «Lexikon für Theologie

und Kirche»3 Band VII (1998), 746-749.
– Cristologia e inculturazione, in «Antonianum» 73 (1998) 345-357.
– El Espíritu Santo en la teología y en la espiritualidad ortodoxa, in «Isidorianum» 7

(1998) 325-350.
– Gesù Cristo centro del giubileo, in «Communio» (1998) 160-161, 16-27.
– I contenuti dell’annuncio cristiano, in «Rivista Liturgica» 86 (1999) 130-132.
– La catechesi cristologica di Giovanni Paolo II, in «Tertium Millennium» 2 (1998) 4,

8-9.
– I doni dello Spirito toccano l’uomo e le sue scelte, in «Rogate ergo» 61 (1998) 3, 4-

13.
– Maria di Nazaret donna spirituale, in «Riparazione Mariana» 83 (1998) 1, 10-13.
– Generare nello Spirito per santa Maria e per il credente, in «Riparazione Mariana»

83 (1998) 3, 16-19.
– Madre Serafina e la contemplazione della SS. Trinità, in «Insieme in cammino verso

il 2000» 19 (1998) 2, 18-20.
– Maria, donna spirituale, in «Maria Ausiliatrice» 19 (1998) 4, 12-14 .
– Il mistero dello Spirito, dono di Dio all’umanità, in «Il Rosario e la Nuova Pompei»

114 (1998) 2, 17-20.
– Pietà, fortezza e consiglio doni dello Spirito Santo, in «Il Rosario e la Nuova Pom-

pei» 114 (1998) 3, 17-18.
– I doni dello Spirito Santo: per un cammino di santità, in «Il Rosario e la Nuova

Pompei» 114 (1998) 4, 17-19.
– Lo Spirito Santo sorgente inesauribile di doni, in «Tertium Millennium» 2 (1998) 2,

18-20.
– Il Vangelo del Padre, in «Consacrazione e servizio» 47 (1999) 3, 20-30.
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– Il «trono di grazia», in «Consacrazione e servizio» 47 (1999) 4, 20-34.
– L’assolutezza salvifica del Cristianesimo: prospettive sistematiche, in «Semina-

rium» 38 (1998) 771-809.
– Encarnación de Cristo. Reflexiones dogmáticas, in «Estudios Trinitarios» 32 (1998)

357-385.
– Dio Padre o anche Madre?, in «Riparazione mariana» 84 (1999) 1, 4-5.
– Alcuni capitoli di "pedagogia paterna" nel Nuovo Testamento, in «Tertium Mil-

lennium» 3 (1999) 4, 6-9.
– Agli occhi del Padre i piccoli più «grandi» di dotti e sapienti, in «Tertium Mil-

lennium» 3 (1999) 7, 8-1.
– L’assolutezza salvifica del cristianesimo. Prospettive sistematiche, in «Revue Théo-

logique de Lugano» 4 (1999) 285-308.
– Gesù Cristo, centro del Giubileo, in «Dossier Catechista» 16 (1999) 6, 3-6.
– La preghiera al Padre. Considerazioni sul «Padre nostro», in «Consacrazione e

Servizio» 58 (1999) 9, 20-34.
– Maria, volto misericordioso del Padre, in «Consacrazione e Servizio» 58 (1999) 10,

37-46.

ANTHONY FRANCIS-VINCENT

Corsi e Convegni

– Roma. Seminario su: «Animazione e educazione alla fede», organizzato dall’Istituto
di Teologia pastorale (Università Pontificia Salesiana) e dal Centro Salesiano di Pa-
storale Giovanile. Contributo su: Animazione e educazione religiosa nei luoghi di vi-
ta quotidiana (4-5 dicembre 1998).

– Roma. Convegno su: «Inculturazione come sfida pastorale», organizzato dal Camil-
lianum (Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria - Pontificia Facoltà
Teresianum). Relazione su: Pastorale e cultura (23 marzo 1999).

– Bangalore (India). Istituto Teologico Kristu Jyoti College. Corso su: Inculturazione
nella prassi pastorale (luglio-agosto 1999).

– Warangal (India). Istituto Filosofico Vishwa Jyothi. Corso su: Introduzione alla Ca-
techetica (luglio 1999).

Pubblicazioni

– ANTHONY FRANCIS-VINCENT, Faith and Culture in Catholic Schools. An Educa-
tional-pastoral Research on Inculturation in the Tamil/Indian Cultural Context,
Deepagam, Chennai 1999, pp. 372.

– ANTHONY FRANCIS-VINCENT (Ed.), Seguire i percorsi dello Spirito. Studi in onore
del prof. Mario Midali, Roma, LAS 1999, pp. 304.

– Gli allievi non cristiani nelle scuole e centri salesiani, in VAN LOOY L. - MALIZIA

G. (Edd.), Formazione professionale salesiana: proposte in una prospettiva multidi-
sciplinare, Roma, LAS 1998, 355-369.

– Presentazione, in ANTHONY F.-V. (Ed.), Seguire i percorsi dello Spirito. Studi in
onore del prof. Mario Midali, Roma, LAS 1999, 5-7.

– Evangelization: Growing Understanding of a Complex Process, in ANTHONY F.-V.
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(Ed.), Seguire i percorsi dello Spirito. Studi in onore del prof. Mario Midali, Roma,
LAS 1999, 197-214.

– Chiese d’origine africana. Formazione di un terzo tipo di identità religioso-cultu-
rale, in COFFELE G. (Ed.), Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valen-
tini, Roma, LAS 1999, 779-799.

– Presentation, in «Salesianum» 61 (1999) 3-4.
– Evangelization: Growing Understanding of a Complex Process, in «Salesianum» 61

(1999) 17-35.
– Animazione e educazione religiosa nei luoghi di vita quotidiana, in «Note di Pasto-

rale Giovanile» 5 (1999) 65-67 (in coll. con Maggi D.).
– Fede cristiana e cultura asiatica, in «ANSMAG» (1998) Giugno-Luglio, 4-5; Chris-

tian faith and Asiatic culture, in «ANSMAG» (1998) June-July, 4-5; Fe cristiana y
cultura asiática, in «ANSMAG» (1998) Junio-Julio, 4-5; Foi chrétienne et culture
asiatique, in «ANSMAG» (1998) Juin-Juillet, 4-5; Fé cristâ e cultura asiática, in
«ANSMAG» (1998) Junho-Julho, 4-5; Christlicher Glaube und asiatische Kultur, in
«ANSMAG» (1998) Juni, 4-6.

– Mario Midali SDB: settant’anni di vita dedicata agli altri. La gioia di dare, in «Pa-
lestra del Clero» 78 (1999) 313-314.

ARDITO SABINO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Lateranense (Facoltà di Teologia). Corso su: Diritto
matrimoniale (I Semestre a.a. 1998-99).

– Bari. Congresso Nazionale, organizzato dall’Università degli Studi di Bari in col-
laborazione con l’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Relazione su: L’incapacità a
contrarre matrimonio. Il can. 1095 n. 3 (28 ottobre 1998).

– Reggio Calabria. Quattro conferenze sul tema: Il Giudice Istruttore del Tribunale
Ecclesiastico Regionale per le cause matrimoniali (18-19 novembre 1998).

Incarichi e Consulenze

– Membro della Commissione speciale per la trattazione delle cause di nullità della
Sacra Ordinazione e di dispensa dagli obblighi del diaconato e del presbiterato.

– Giudice Istruttore del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma.

ARTO ANTONIO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università S. Tommaso “Angelicum” (Facoltà di Filosofia). Do-
cente incaricato di Psicologia Scientifica (a.a. 1998-99).

– Verona. VII Convegno Nazionale su: «Ricerca di sé e trascendenza: aspetti psicolo-
gici all’identità religiosa in un mondo pluralistico», organizzato dalla Società Italia-
na di Psicologia e dall’Istituto di Psicologia dell’Università degli Studi di Verona.
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Relazione su: Lo sviluppo della componente religiosa in età adolescenziale. Corre-
lazione tra le dimensioni della religiosità e variabili di personalità (14-15 novembre
1998).

– Catania. Seminario su: «La formazione degli operatori di prevenzione», organizzato
dalla Associazione Italiana di Psicologia Preventiva. Relazione su: Lettura evolutiva
del disagio adolescenziale (16 giugno 1999).

– Sassari. Seminario su: «La formazione degli operatori di prevenzione», organizzato
dalla Associazione Italiana di Psicologia Preventiva. Relazione su: L’agire educati-
vo: presupposti evolutivi (27 giugno 1999).

– Spoleto, Perugia. Seminario su: «Professionalità degli operatori nei convitti del-
l’I.N.P.D.A.P». Relazione su: Processi educativi nel lavoro formativo (5-9 luglio
1999).

– Sansepolcro, Arezzo. Seminario su: «Problematiche educative in funzione della pro-
fessionalità delle figure operanti nell’I.N.P.D.A.P». Relazione su: Comunicazione
educativa: educatori-educandi (6-10 settembre 1999).

Pubblicazioni

– ARTO ANTONIO, L’agire educativo nella prospettiva dello sviluppo umano, Roma,
AIPRE 1998, pp. 211.

– ARTO ANTONIO, Questioni di psicologia evolutiva: fondamenti teorici e percorsi
educativi, Roma, AIPRE 1998, pp. 247.

– ARTO ANTONIO, Lettura evolutiva del disagio con particolare riferimento alla pre-
venzione del disagio adolescenziale, Roma, AIPRE 1999, pp. 71.

– La scuola del preadolescente (10-14 anni): una lettura evolutiva, in «Orientamenti
Pedagogici» 46 (1999) 479-491.

BAJZEK JOŽE

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Lateranense (Istituto di Teologia della Vita Consacrata
“Claretianum”). Corso su: Aspetti sociologici della vita consacrata (II Semestre a.a.
1998-99).

Pubblicazioni

– BAJZEK JOŽE - FRISANCO RENATO, I flussi di pellegrinaggio a Cascia. Indagine so-
ciologica, Rieti, Umbria 1999.

– Giovani e valori, in VAN LOOY L. - MALIZIA G. (Edd.), Formazione professionale
salesiana. Proposte in una prospettiva multidisciplinare, Roma, LAS 1998, 61-67.

– Teritorialna preventiva, in BALIGAČ A., Mladi ulica, prihodnos [I giovani la strada
il futuro], Ljubljana, Salve 1998, 36-58.

– La memoria (non) dimenticata della religiosità popolare, in «Orientamenti Pedago-
gici» 45 (1998) 4, 633-657.
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BARUFFA ANTONIO

Incarichi e Consulenze

– Membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

Pubblicazioni

– Michele Stefano de Rossi, geologo, vulcanologo e studioso delle catacombe romane.
Nel centenario della morte dell’illustre scienziato (1898-1998), in «Rivista di Ar-
cheologia cristiana» 75 (1999) 379-384.

– Callisto, Ippolito e il Cimitero di Roma, in «Primi Secoli» 1 (1998) 2, 15-16.

BERGAMELLI FERDINANDO

Corsi e Convegni

– Oxford (Inghilterra). XIII International Patristic Conference. Relazione: Dal Padre
al Padre. Il Padre come principio e termine in Ignazio di Antiochia (16-20 agosto
1999).

Pubblicazioni

– Pseudo-Clemente: seconda lettera, in SODI M.- TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di
Omiletica, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 1275-1277.

– Presenza di S. Teresina di Gesù Bambino nella vita e negli scritti di Don Giuseppe
Quadrio, in «Salesianum» 61 (1999) 483-514.

BISSOLI CESARE

Corsi e Convegni

– Campora S. Giovanni, Cosenza. Corso Nazionale su: «Sperimentazione Nazionale
sui programmi di religione cattolica nella prospettiva dell’autonomia scolastica e i
nuovi programmi di religione cattolica», organizzato dalla CEI, Settore Insegnamen-
to della religione cattolica. Relazione su: Insegnamento della religione cattolica e
componente culturale (1-3 marzo 1999).

– Parigi (Francia). Viaggio-studio ai centri di pastorale catechistica e pedagogia reli-
giosa. Direzione (25-29 marzo 1999).

– Roma. Forum dei vescovi europei responsabili della catechesi in Europa su: «La ca-
techesi familiare in Europa». Partecipazione con incarico direttivo (12-15 aprile
1999).

– Roma. CEI, Settore Insegnamento della religione cattolica. Seminario su: «Speri-
mentazione nazionale biennale sui programmi di religione cattolica». Partecipazione
(11 maggio 1999).
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– La Verna, Arezzo. VI Corso di formazione di animatori biblici. Direzione (26-31 lu-
glio 1999).

– Verona-Saval. Incontro italo-tedesco di Pedagogia Religiosa. Relazione su: La spiri-
tualità del docente di religione. Uno status quaestionis (19-23 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Consultore della Congregazione per il Clero (area catechesi).
– Coordinatore nazionale della pastorale biblica in Italia, presso la CEI-Ufficio Cate-

chistico Nazionale.
– Membro del Centro studi per la scuola cattolica presso la CEI-Ufficio di pastorale

scolastica.
– Membro del Comitato scientifico della CEI presso il Ministero della Pubblica Istru-

zione per “la sperimentazione nazionale biennale sui programmi di religione cattoli-
ca”.

Pubblicazioni

– BISSOLI CESARE, Una Bibbia sempre giovane. Tracce per un incontro, Leumann
(Torino), LDC 1998, pp. 176.

– BISSOLI CESARE, Lectio Divina sul Padre Nostro, Leumann (Torino), LDC 1998,
pp. 95.

– BISSOLI CESARE - GEVAERT J. (Edd.), La formazione dei catechisti. Problemi di oggi
per la catechesi di domani, Leumann (Torino), LDC 1998, pp. 222.

– Bibbia, catechesi e pastorale. La revisione e l’apostolato biblico, in BUZZETTI C. -
GHIDELLI C. (Edd.), La traduzione della Bibbia nella Chiesa. Il Nuovo Testamento,
Cinisello Balsamo (Milano), S. Paolo 1998, 186-193.

– Spunti spirituali per insegnamento e formazione dalla Scrittura, dalla Tradizione e
dal Magistero, in MILLER G. - REIDER G. (Edd.), Vom Geist des Lehrens. Aspekte
erzieherischer Spiritualität. Festschrift für Alfred Frenes, Beiheft Nr. 20/21 zum
Konferenzblatt Druck A. Weiger, Brixen 1998, 71-76.

– L’uomo uditore della Parola, in TRENTI Z. et alii (Edd.), Religio. Enciclopedia te-
matica dell’educazione religiosa, Casale Monferrato (Alessandria), Piemme, 11-
136.

– Punti deboli del catechista oggi, 32-40.
– Il catechista nella chiesa italiana. Catechesi, catechista e ‘progetto culturale’, in

BISSOLI C. - GEVAERT J. (Edd.), La formazione dei catechisti. Problemi di oggi per
la catechesi di domani, Leumann (Torino), LDC 1998, 70-82.

– Le implicazioni filosofiche della catechesi, in MANTOVANI M. - THURUTHIYIL S. -
TOSO M. (Edd.), Fede e ragione. Opposizione, composizione?, Biblioteca di Scienze
Religiose 148, Roma, LAS 1999, 291-306.

– L’azione di Dio nella storia: i fatti salienti, la narrazione della Historia Salutis e la
catechesi, in STENICO T. (Ed.), Evangelizzazione, Catechesi, Catechisti. Una nuova
tappa per la Chiesa nel Terzo Millennio, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vati-
cana 1999, 398-411.

– Bibbia e catechesi. Problemi, chiarificazioni, proposte, in UCN-Settore AB, Bibbia
e catechesi, Come realizzare la formazione biblica del Progetto Catechistico Italia-
no, Leumann (Torino), LDC 1999, 20-64.
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– La Bibbia nella Chiesa in Italia. Sguardo d’insieme, in COFFELE G. (Ed.), Dilexit
Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valentini, Biblioteca di Scienze Religio-
se 149, Roma, LAS 1999, 69-84 .

– La Bibbia nella pastorale giovanile degli ultimi decenni in Italia. Alcuni tratti mag-
giori, in ANTHONY F.V. (Ed.), Seguire i percorsi dello Spirito. Studi in onore del
prof. Mario Midali, Biblioteca di Scienze Religiose 150, Roma, LAS 1999, 63-88.

– Quale insegnamento di religione nella scuola cattolica?, in I contenuti essenziali
della formazione nella scuola cattolica. Atti del Seminario di studio CEI, Roma 9
aprile 1999, Quaderni Fidae 16, ottobre 1999, 167-170.

– Il Direttorio Generale per la catechesi (1997). Origine, contenuto, confronto, in
«Salesianum» 60 (1998) 521-547.

– La Bibbia nella pastorale giovanile degli ultimi decenni in Italia: alcuni tratti mag-
giori, in «Salesianum» 61 (1999) 57-84.

– Riforma e insegnamento della religione cattolica, in «Orientamenti Pedagogici» 46
(1999) 3, 603-610.

– Le nozze di Cana. Gv 2,1-12: indicazioni per la catechesi, in «Theotokos» 7 (1999)
1, 129-127.

– Giovani a Parigi: qualche riflessione «pastorale», in «Note di Pastorale Giovanile»
32 (1998) 1, 56-63.

– «Venite e vedrete»: l’incontro dei giovani a Parigi (Riflessioni di pastorale catechi-
stica sulla XII Giornata Mondiale della Gioventù. Parigi 18-24 agosto 1997), in
«Catechesi» 68 (1998) 28-38.

– Pace e giustizia in prospettiva ecumenica (Nuove sfide alla pedagogia religiosa.
Decimo Incontro italo-tedesco), in «Catechesi» 68 (1998) 62-65.

– Il Catechismo dei giovani /2. Strumento del cammino di fede dei giovani, in «Note di
Pastorale Giovanile» 32 (1998) 2, 19-29.

– Il nuovo Direttorio Generale per la Catechesi. Provocazioni alla catechesi italiana,
in «Quaderni della Segreteria Generale CEI» 2 (1998) 11, 35-40.

– Di fronte al «Direttorio generale per la catechesi». Provocazioni e orientamenti per
la catechesi italiana, in «Catechesi» 68 (1998) 4, 19-31.

– «E voi chi dite che io sia?». Fede soggettività giovanile, in «Note di Pastorale Gio-
vanile» 32 (1998) 8, 20-25.

– Una catechesi che pensa. Fare catechesi alla luce dell’enciclica «Fides et ratio», in
«Catechesi» 68 (1999) 2, 70-78.

– La preghiera del Signore. Il testo nelle due versioni di Matteo e Luca, in «Testimo-
ni» 25 (1999) 1, 7-17.

– Comunità, catechesi e Parola, in «Via Verità e Vita» 43 (1999) 174, 14-18.
– Che cosa dice all’IRC l’enciclica Fides et Ratio, in «Insegnare Religione» 12 (1999)

4, 13-20.
– Dove va l’apostolato biblico?, in «Settimana» (1999) 14, 11.

BLATNICKÝ RUDOLF

Pubblicazioni

– STRUS ANDRZEJ - BLATNICKÝ RUDOLF (Edd.), Dummodo Christus annuntietur. Stu-
di in onore del prof. Jozef Heriban, Roma, LAS 1998, pp. 541.
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– Katechizmus Katolíckej cirkvi [Catechismo della Chiesa Cattolica], [Traduzione dal
latino: Mons. Jozef Zlatňanský, Rudolf Blatnický, Mons. Ferdinand Javor], Trnava, 
Spolok svätého Vojtecha 1998, 21999, pp. x + 918.

BRAIDO PIETRO

Pubblicazioni

– BRAIDO PIETRO, Prevenire, non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco, Istitu-
to Storico Salesiano. Saggi 11, Roma, LAS 1999, pp. 439.

– BRAIDO PIETRO, Junge Menschen ganzheitlich begleiten. Das pädagogische Anlie-
gen Don Boscos, Institut für salesianische Spiritualität, Pädagogik und Geschichte -
Benediktbeuern, München, Don Bosco Verlag 1999, pp. 236.

– «Prevenire» ieri e oggi con don Bosco. Il significato storico e le potenzialità perma-
nenti del messaggio, in CAVAGLIÀ P. et alii, Donna e umanizzazione della cultura
alle soglie del terzo millennio. La via dell’educazione. Atti del Convegno Interna-
zionale e Interculturale promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazio-
ne «Auxilium», Collevalenza, 1°-10 ottobre 1997, Prisma 19, Roma, LAS 1998,
273-325.

– Le opere e i giorni di don Bosco nell’Epistolario 1864-1868. Introduzione alla lettu-
ra, in «Ricerche Storiche Salesiane» 16 (1997) 239-263; 17 (1998) 7-32.

– Omelia, luogo di educazione alla fede, in «Rivista Liturgica» 86 (1999) 1, 128-130.
– I molti volti dell’«amorevolezza», in «Rivista di Scienze dell’Educazione» 37 (1999)

1, 17-46.

BUZZETTI CARLO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificio Istituto Biblico. Corso su: Moderne traduzioni della Bibbia (I Se-
mestre a.a. 1998-99).

– Crawley-London (Inghilterra). Incontro «United Bible Societies of Europe & Midd-
le-East». Cooperazione (20-23 gennaio 1999).

– Rimini. Convegno su: «Gli animatori biblici nella comunità», organizzato dal “Set-
tore Apostolato Biblico” dell’UCN della CEI. Cooperazione (18-20 marzo 1999).

– Magdeburg (Germania). «Forschungsseminar zur Translationwissenschaft und Fach-
kommunikation». Due relazioni (4 giugno 1999).

– Majadahonda, Madrid (Spagna). «Scholarly Forum» per “Translations Consultants
of Europe & Middle-East ” di “United Bible Societies”. Cooperazione (2-4 settem-
bre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Consulente scientifico incaricato da “United Bible Societies” per il progetto di tra-
duzione – a livello letterario, in modalità di iper-cooperazione inter-confessionale,
con coinvolgimento artistico – del vangelo di Giovanni da offrire al pubblico laico
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italiano colto nel 2000 (Roma 17-19 dicembre 1998; 4-6 marzo, 20-21 aprile, 21
giugno 1999; Napoli, 24 settembre 1999).

– Consulente scientifico incaricato da “United Bible Societies” per il progetto di tra-
duzione interconfessionale della Bibbia in lingua polacca (Varsavia 27-30 gennaio
1999).

– Consulente scientifico incaricato da “United Bible Societies” per la pianificazione e
lo svolgimento del Symposium “Translating Relevant Texts” (Tirana 5-7 Nov.
1998).

– Consulente scientifico incaricato da “United Bible Societies” in appoggio alle inizia-
tive interconfessionali sostenute da “Società Biblica in Italia” per l’anno 2000; in
particolare:
 edizione “Luca per alberghi e case d’ospitalità” (“interconfessional”: Protestanti

+ Ortodossi + Cattolici; international”: italiano + inglese + spagnolo + francese +
tedesco + giapponese + arabo; “stylist look”)

 “U.B.S. & St. Peter - Pilgrim Portions”: raccolta plurilingue di testi biblici per S.
Pietro-Roma nel 2000

 diglotta italiano-arabo del NT in lingua corrente
 cooperazione della S.B.I. con “Italy for Christ”

– «The Language of the Bible and Contemporary Communication». Stesura definitiva
del contributo agli Atti. (Convegno: Roma 27-29 settembre 1998; Progetto-Atti:
Roma ottobre 1998 - dicembre 1999).

– Programmazione di due mostre, complementari, a Roma nel 2000 (tema: “Il vangelo
dei popoli”): “liaison person” tra Biblioteca Apostolica Vaticana, “United Bible So-
cieties” e Ministero Italiano dei Beni Culturali (Roma, 11 luglio, 15-17 settembre
1999; Madrid, 2-3 settembre 1999).

Pubblicazioni

– BUZZETTI CARLO, In memoria di me. Lectio divina sull’eucaristia, Milano, Paoline
1999, pp. 416.

– BUZZETTI CARLO - GHIDELLI C. (Edd.), La traduzione della Bibbia nella Chiesa ita-
liana, Milano, S. Paolo 1998, pp. 208.

– BUZZETTI CARLO (Ed.) (cooperazione di BERTALOT V. - BIANCHI F. - CIGNONI M. -
LA POSTA M.), La Bibbia a piccole dosi [‘calendari di lettura’], Leumann (Torino),
LDC 1999.

– La traduzione della Bibbia nella Chiesa Cattolica. I documenti, in BUZZETTI CARLO

- GHIDELLI C. (Edd.), La traduzione della Bibbia nella Chiesa italiana, Milano, S.
Paolo 1998, 41-88 (in coll. con Ghidelli C.).

– La Bibbia in lingua italiana. Le principali traduzioni nel XX secolo, in Ibidem, 106-
118.

– Un episodio condizionato. Le condizioni del tradurre, in Ibidem, 194-208.
– Traduzioni della Bibbia: un corso-base tra i corsi di teologia?, in FABRIS R. (Ed.),

La Parola di Dio cresceva (At 12,24). Scritti in onore di C.M. Martini, Bologna,
EDB 1998, 33-46.

– Come tradurre i termini di misura nel NT? Analisi di testi e notazioni di traduttolo-
gia, in STRUS A. - BLATNICKÝ R., Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore
del prof. Jozef Heriban, Roma, LAS 1998, pp. 259-281.

– «kecharitoméne» = «full of grace»? Translating Today Under Three Influences: the
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Greek, the Vetus Latina, the Vulgate, in KRASOVEC J. (Ed.), Interpretation of the Bi-
ble. International Symposium (Ljubljana 1996), Sheffield, Sh. Academ. Press 1998,
1329-1340.

– Ermeneutica biblico-liturgica, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di
Omiletica, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 443-449.

– Parola, in Ibidem, 1081-1089.
Quando, come e dove i cristiani traducono la Bibbia insieme, in Oltre la Traduzio-
ne, numero unico di «Rivista Liturgica» 85 (1998) 5, 951-961.

– Il sogno di una mostra che educa alla Bibbia, in «Avvenire» (29.05.1998) 19.
– E la Parola diventò immagine, in «Avvenire» (01.12.1998) 18.
– Perché il popolo d’Israele non si apre al Vangelo?, in Bibbia per la famiglia (Rom

9-11) di «La Famiglia Cristiana» (28.02.1999).

CALIMAN GERALDO

Incarichi e Consulenze

– Direzione e consulenza scientifica nella ricerca «Lavoro non Solo», promossa dalla
Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (1999-2000).

– Collaborazione e consulenza nella «Indagine sui bisogni di FP tra i giovani svantag-
giati dell’Abruzzo» (1997-1999).

Pubblicazioni

– CALIMAN GERALDO, Desafios riscos desvios. Adolescentes trabalhadores em Belo
Horizonte, Brasília, Universa/UNICEF 1998, pp. 279.

– Ambito sociologico, in PRELLEZO J.M. - GARCÍA J.M., Invito alla ricerca. Metodolo-
gia del lavoro scientifico, Roma, LAS 1998, 187-196.

– Prevenzione del disagio: problemi e prospettive, in VAN LOOY L. - MALIZIA G.
(Edd.), Formazione professionale salesiana. Proposte in una prospettiva multidisci-
plinare, Roma, LAS 1998, 213-228.

– La strada come punto di partenza, in «Orientamenti Pedagogici» 45 (1998) 2, 9-35.
– Studenti a rischio e riforma scolastica, in «Orientamenti Pedagogici» 46 (1999) 3,

492-502.
– Università Salesiana - Facoltà di Scienze dell’Educazione, in http://giovani.ups. ur-

be.it, pp. 500.
– Banca Dati Bibliografica sulla Condizione Giovanile in Italia e nel Mondo, in

http://giovani.ups.urbe.it/biblio2000, 55.000 records.
– Banca Dati degli Abstracts di Orientamenti Pedagogici, in http://giovani.urbe.it/

arch, 100 records (abstracts dal 1997 al 1999).
– Banca Dati delle Recensioni di Orientamenti Pedagogici, in http://giovani.ups.urbe.

it/op, 100 records (abstracts dal 1999).
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CALONGHI LUIGI

Incarichi e Consulenze

– Direzione scientifica nel progetto di ricerca su: «Lo sviluppo del pensiero critico»
(MURST 40%) (1998).

– Direzione scientifica nella ricerca su: «Validazione dei profili di correzione in italia-
no e matematica» (1999).

– Collaborazione e consulenza nella ricerca su: «Standard e differenze individuali»
(MURST 40%) (1999).

Pubblicazioni

– Dati di fatto e supporto della valutazione Proposte e collaudi, in CORRADINI L.
(Ed.), Studi in onore di M. Laeng, Brescia, La Scuola 1999, 1-11.

– Il nuovo esame di maturità, la terza prova scritta, in «La Scuola e l’uomo» 55
(1998) 9, 243-245.

– Per conoscere... (Sussidiario), 3 voll., Brescia, La Scuola 1999.
– Testimonianze su D.E. Comini, Videoregistrazione, Chiari (Brescia), 1998.

CALVANO CORRADO

Pubblicazioni

– CANALI L. - CALVANO C. - DAL COVOLO E. et alii, I testi della letteratura latina, Mi-
lano, Einaudi 1998.

– Intuizioni ed esperienze di psicoterapia filosofica e religiosa nel mondo classico, in
DAL COVOLO E. - GIANNETTO I. (Edd.), Cultura e Promozione umana. Vol. II, Troi-
na, Oasi 1998, 461-505.

– Il simbolismo teologico delle figure del Sarcofago di Adelfia, in AA.VV., Et lux fuit,
Palermo 1998, 85-110.

– Elementi per un’analisi lessicologica del latino ecclesiastico moderno, in «Com-
mentarii» (1998) 111-184.

CANGIÀ CATERINA

Corsi e Convegni

– Reggio Calabria. Provveditorato agli Studi. Formazione alle insegnanti di lingua
straniera di 5 circoli didattici consorziati (13-14 novembre 1998).

– Lucca. Provveditorato agli Studi. Formazione all’uso delle nuove tecnologie per
l’insegnamento/apprendimento della lingua straniera (22-23 novembre 1998).

– Progetto europeo WIDEN (Work in Detention Network). Videoconferenza Point to
Multipoint con i centri regionali della Formazione professionale del Veneto, del La-
zio e della Puglia (14 dicembre 1998).

– Campobasso. Telecom. Convegno Internazionale «01 - Scuola senza confini». Vi-
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deoconferenza Point to Point con Isernia (17 dicembre 1998).
– Venezia. Comune e Provveditorato agli Studi. Duegiorni di Aggiornamento metodo-

logico agli insegnanti di lingua inglese nella scuola elementare (1-2 febbraio 1999).
– Università Cattolica del S. Cuore (Facoltà di Scienze della Comunicazione). Semi-

nario su: Le nuove tecnologie nei processi di insegnamento-apprendimento (3 feb-
braio 1999).

– Cuneo. Provveditorato agli Studi (Ufficio per l’Informatica). Seminario su: L’inse-
gnamento delle lingue straniere con l’utilizzo di strumenti multimediali (10 febbraio
1999).

– Bari. Università di Bari (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere). Seminario su: I
bambini e la lingua straniera (26 febbraio 1999).

– Rieti. Provveditorato agli Studi. Formazione all’uso delle nuove tecnologie per gli
insegnanti di sostegno nella scuola elementare e media (4 incontri) (marzo - aprile
1999).

– Isernia. Provveditorato agli Studi. Formazione all’uso delle nuove tecnologie per gli
insegnanti di sostegno nella scuola elementare e media (4 incontri).

– Progetto europeo WIDEN (Work in Detention Network). Videoconferenza Point to
Multipoint con i centri regionali della Formazione professionale del Veneto, del La-
zio e della Puglia (2 ottobre 1999).

Pubblicazioni

– CANGIÀ CATERINA, L’altra Glottodidattica, Firenze, Giunti 1998, pp. 309.
– I bisogni espressivi delle nuove generazioni sfida all’educazione, dossier in «Note di

Pastorale Giovanile» 33 (1999) 1, 29-36.
– Cosa significa fare scuola con il multimediale, in «Scuola Viva» 34 (1998) 2, 32-35.
– Catechisti e new media, in «Catechisti parrocchiali» 34 (1998) 6, 21-24.
– Come si utilizza un Cd-Rom, in «Catechisti parrocchiali» 34 (1998) 7, 24-28.
– Cd-Rom per la catechesi, in «Catechisti parrocchiali» 34 (1998) 8, 26-27.
– Costruire un pacchetto con l’ingegneria dell’immagine, in «Tuttoscuola» 24 (1998)

378, 18-19.
– Dall’ipertesto al tridimensionale, in «Tuttoscuola» 24 (1998) 379, 23-24.
– Le fasi «carta e penna» di un software interattivo, in «Tuttoscuola» 24 (1998) 380,

21-23.
– Multimedialità al plurale conviviale, in «Tuttoscuola» 24 (1998) 381, 18-24.
– Testo, grafica, immagini e suoni, in «Tuttoscuola» 24 (1998) 382, 23-26.
– Come aprire il baule e frugarci dentro, in «Tuttoscuola» 24 (1998) 383, 21-23.
– La maestra interattiva, in «Scuola Italiana Moderna» 106 (1998) 8, 24-26.
– È arrivata una nave carica di…, in «Scuola Italiana Moderna» 106 (1998) 8, 35-37.
– Oh che bella interfaccia che hai, in «Tuttoscuola» 24 (1998) 386, 24-27.
– Impariamo a giocare con la lanterna magica, in «Tuttoscuola» 24 (1998) 387, 24-

26.
– Il mezzo è un messaggio. Di amore pedagogico, in «Tuttoscuola» 25 (1999) 388, 22-

24.
– Audioscripto-visivo tre codici in armonia, in «Tuttoscuola» 25 (1999) 389, 18-20.
– Per favore un po’ più a destra, in «Tuttoscuola» 25 (1999) 390, 26-29.
– Un modello di gruppo basato sulla convivialità, in «Tuttoscuola» 25 (1999) 391, 25-

28.
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– L’importanza di essere esportabile, in «Tuttoscuola» 25 (1999) 392, 38-42.
– Ma quel che serve è un software propulsivo, in «Tuttoscuola» 25 (1999) 393, 24-26.
– Iniziamo il viaggio dialogico io-tu, in «Tuttoscuola» 25 (1999) 394, 20-22.
– Teoria e pratica nel contesto elettronico, in «Tuttoscuola» 25 (1999), 395, 38-40.
– Sapere un’altra lingua: quanta e come, in «La Vita Scolastica» 53 (1999) 10, 8-9.
– È il teatro la via migliore, in «La Vita Scolastica» 53 (1999) 11, 8-9.
– Radiografia del software, in «La Vita Scolastica» 53 (1999) 12, 8-9.
– Beauty’s World, CD-Rom versione italiana, Milano, Giunti Multimedia 1998.

CARLOTTI PAOLO

Corsi e Convegni

– Roma. Centro culturale “Don Bosco”. Conferenza su: Procreazione assistita e di-
scernimento etico (16 ottobre 1998).

Incarichi e Consulenze

– Consulente nel Gruppo di studio "Etica e Finanza" presso l’Ufficio Nazionale per i
problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana.

Pubblicazioni

– L’etica della solidarietà nel terzo settore. La prospettiva teologico-morale, in TOSO

M. - MANTOVANI M. (Edd.), Terzo settore e giovani. Essere protagonisti in una so-
cietà in trasformazione, Ieri Oggi Domani 32, Roma, LAS 1998, 43-83.

– Procreazione assistita e discernimento teologico-morale, in CAMPANINI G. - GUER-

RESI E. - FELICE V. - CARLOTTI P. - SERRA T. - VILLAROSSA G., Questioni di Bio-
etica, Cosenza, Solidarietà e Famiglia 1999, 53-94.

– La recezione ecumenica della Veritatis Splendor, in COFFELE G. (Ed.), Dilexit Ec-
clesiam. Studi in onore del prof. Donato Valentini, Biblioteca di Scienze Religiose
149, Roma, LAS 1999, 801-832.

– Debolezza, in BORRIELLO L. - CARVANA E. - DEL GENIO M.R. - SUFFI N. (Edd.), Di-
zionario di mistica, Città del Vaticano, LEV 1998, 393-394.

– Passioni, in Ibidem, 986-989.
– L’etica sociale nel pensiero protestante. Un confronto con la DSC, in «La Società»

8 (1998) 335-352.
– Procreazione assistita e discernimento teologico-morale, in «Bioetica e Cultura» 7

(1998) 197-222.
– L’appartenenza teologico-morale della Dottrina sociale della Chiesa, in «La Socie-

tà» 9 (1999) 305-321.
– Per una valutazione morale circa l’uso preventivo del preservativo nel contesto ma-

trimoniale, in «Salesianum» 61 (1999) 545-582.
– Procreazione assistita e discernimento etico, in «Oggi Famiglia» 10 (1998) giu-

gno/luglio, 9.
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CASELLA FRANCESCO

Corsi e Convegni

– S.Paolo (Brasile). Secondo Seminario latino-americano di Storia Salesiana su: «Ef-
ficacia e significatività sociale dell’azione della Famiglia salesiana tra il 1880 e
1922», promosso dall’Associazione Cultori Storia Salesiana (ACSSA), dall’Istituto
Storico Salesiano (ISS) e dal Centro Universitario Salesiano UNISAL di S. Paolo.
Relazione su: Criteri metodologici della ricerca storica (22-26 febbraio 1999).

– Parma. Convegno su: «Parma e don Carlo Maria Baratta». Partecipazione (9, 16 e 23
aprile 1999).

– Roma. Serata di studio su: «Cardinale August J. Hlond (1881-1948) Primate di Po-
lonia. Salesiano - Fondatore - Vescovo». Partecipazione (20 maggio 1999).

– Como. Secondo seminario europeo di Storia Salesiana su: «Efficacia e significatività
sociale dell’azione della Famiglia Salesiana tra il 1880 e 1922», promosso dal-
l’ACSSA e dall’ISS. Relazione su: I Salesiani e l’educazione dei sordomuti a Napo-
li (27 luglio - 1 agosto 1999).

Pubblicazioni

– Un nuovo e moderno strumento di studio e di consultazione: il Dizionario di Scienze
dell’Educazione, in «Orientamenti Pedagogici» (1998) 265, 143-149.

– Le richieste di fondazioni a don Bosco dal Mezzogiorno d’Italia (1879-1888), in
«Ricerche Storiche Salesiane» 17 (1998) 32, 53-150.

– Le richieste di fondazioni a don Rua dal Mezzogiorno d’Italia (1888-1901), in «Ri-
cerche Storiche Salesiane» 18 (1999) 34, 67-150 [prima parte].

– Le richieste di fondazioni a don Rua dal Mezzogiorno d’Italia (1888-1901), in «Ri-
cerche Storiche Salesiane» 18 (1999) 35, 289-374 [seconda parte].

CASTELLANI LEANDRO

Corsi e Convegni

– Urbino. Università (Facoltà di Sociologia). Seminario su: Rapporti fra teatro e tele-
visione (ottobre 1998).

– Cetona, Firenze. Summer School del Master in Comunicazione dell’Università di Fi-
renze. Closing lesson su: La fabbrica della fiction italiana (18 giugno 1999).

– Roma. Corso per educatori del MED. Relazione (10 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Membro effettivo della Commissione Artistico-Culturale Vaticana per il Grande
Giubileo del Duemila.

Pubblicazioni

– Comunicazione ed espressione dell’iconografia cultuale, in CHENIS C. (Ed.), L’Arte
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per il culto nel contesto postconciliare, San Gabriele (Teramo), Ed. Stauròs 1999.
– La famiglia e i suoi stereotipi nella proposta audiovisiva, in «La Famiglia».
– Il Cristo della California, in «Rivista del Cinematografo» (1998) ottobre.
– Gli itinerari dei pellegrini, videocassetta, Poligrafico dello Stato, 1999.
– Da Gerusalemme a Roma, videocassetta, Poligrafico dello Stato, 1999.
– La Natività nell’arte, videocassetta, Poligrafico dello Stato, 1999.
– Giovanni Paolo I sul filo dei ricordi, videocassetta, Centro Televisivo Vaticano -

Libreria Editrice Vaticana, 1999.

CASTELLAZZI VITTORIO LUIGI

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificio Ateneo S. Anselmo (Facoltà di Filosofia). Corso su: Psicologia (I
Semestre a.a. 1998-99).

– Roma. Libera Università Maria SS. Assunta (Facoltà di Scienze della Formazione).
Seminario su: Il gioco infantile (I Semestre a.a. 1998-99).

– Roma, Libera Università Maria SS. Assunta (Facoltà di Scienze della Formazione).
Corso su: Psicologia dello sviluppo (II Semestre a.a. 1998-99).

– Roma. Libera Università Maria SS. Assunta (Facoltà di Scienze della Formazione).
Seminario su: Adozione e affidamento: problematiche psicopedagogiche (II Seme-
stre a.a. 1998-99).

– Roma. Terza Università degli Sudi di Roma (Facoltà di Scienze della Formazione).
Seminario su: Psicodinamica della coppia (II Semestre a.a. 1998-99).

– Viterbo. Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Istituto di ricerca e formazio-
ne “Progetto Uomo”. Corso su: Psicopatologia e diagnosi di personalità.

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Tavola rotonda su: «La solitudine». Parteci-
pazione (1 dicembre 1998).

Pubblicazioni

– CASTELLAZZI VITTORIO LUIGI, Dentro la solitudine. Da soli felici e infelici, Roma,
Città Nuova 1998, pp. 139.

– I gruppi di preghiera di guarigione. Un’interpretazione psicoanalitica, in «Orienta-
menti Pedagogici» 46 (1999) 26-37.

CENCINI AMEDEO

Pubblicazioni

– CENCINI AMEDEO, Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi, Bologna, EDB
91998, pp.335.

– CENCINI AMEDEO, Amerai il Signore Dio tuo. Psicologia dell’incontro con Dio, Bo-
logna, EDB 101998, pp. 153.

– CENCINI AMEDEO, Quando Dio chiama. La consacrazione: scommessa e sfida per i
giovani d’oggi, Milano, Paoline 1998, pp. 61.
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– CENCINI AMEDEO, I sentimenti del Figlio. Il cammino formativo nella vita consacra-
ta, Bologna, EDB 1998, pp. 236.

– CENCINI AMEDEO, Come fuoco che divampa. Il consacrato aperto al dono dello Spi-
rito, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo 1998.

– CENCINI AMEDEO, «...Come rugiada dell’Ermon...». La vita fraterna comunione di
santi e peccatori, Milano, Paoline 21998.

– CENCINI AMEDEO, «...Come olio profumato...». Strumenti di integrazione comunita-
ria del bene e del male, Milano, Paoline 1999.

– CENCINI AMEDEO, Qualcuno ti chiama. Lettera a chi non sa di essere chiamato,
Brescia, Queriniana 1999.

– CENCINI AMEDEO, Fraternità in cammino. Verso l’alterità, Bologna, EDB 1999.
– CENCINI AMEDEO, Vivere riconciliati. Aspetti psicologici, Bologna, EDB 111999, pp.

154.
– La fraternità, luogo di condivisione dei beni dello Spirito, in AA.VV., Nel vento del-

lo Spirito. Per un’esistenza trasfigurata, Roma, Centro Studi USMI 1998.
– Le ragioni di una scelta. La vita consacrata oggi: un’identità progettuale ancora af-

fascinante, in AA.VV., Guardando al futuro. Tra «Esodo» e «Nuovo Avvento»,
Centro Studi USMI, Roma 1999.

– Profezia della Vita consacrata oggi, in FORTE B. - CENCINI A. - GRIMALDI F. - ROC-

CA G., Nel cuore della storia. Studi sulla Vita Consacrata, Padova 1998, 31-60.
– Senso d’appartenenza all’istituto. Aspetti spirituali e psicodinamici, in «Informatio-

nes s.c.r.i.s.» (1998) 2, 56-71.
– Como vivir en comunidad, la soledad y los conflictos que se presentan en esta etapa.

Sus desafíos para la fraternidad, in «Testimonio» (1999) 174.
– Il «fiat» del consacrato alla chiamata del Padre, in «Religiosi in Italia» (1999) 311,

63-75.
– Formazione permanente: nodi teorici e pratici, in «Religiosi in Italia» (1999) 312.

CHENIS CARLO

Corsi e Convegni

– Roma. Convegno su: «La Comunità cristiana a Roma, la sua vita e la sua cultura.
Dalle origini all’Alto Medioevo», promosso da tutte le Università di Roma in col-
laborazione con il Vicariato di Roma. Presidenza della Sessione su: La Comunità
Cristiana a Roma e le sue testimonianze (12 novembre 1998).

– Treviso. Convegno «Lungo le vie della fede». Tavola rotonda «Andar per fedi nel
corso dei secoli: riflessioni alla soglia del terzo millennio». Intervento su: Andar per
fedi con ragionevolezza. Ragione e religione in un nuovo umanesimo (14 novembre
1998).

– Cagliari. III Colloquio Internazionale su: «La gestione del patrimonio culturale», or-
ganizzato dall’Ente Interregionale DRI. Relazione su: Il turismo nei luoghi dell’as-
soluto tra fruizione estetica ed esperienza spirituale (4 dicembre 1998).

– Roma. Santa Maria in Montesanto. Tavola rotonda su: «Metafore dell’inesprimi-
bile», organizzata dal Comitato Romano Messa degli Artisti in occasione della Mo-
stra di arte sacra contemporanea In nome del Padre. Relazione su: L’ineffabile “fa-
miliare” nell’iconografia del Padre manifestato in Cristo (15 marzo 1999).
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– Roma. Pontificia Università Urbaniana. Ciclo di conferenze pubbliche su: «L’enci-
clica “Fides et Ratio”». Relazione su: La frammentazione dei saperi e sapienza uni-
ficatrice (16 aprile 1999).

– Roma. Corso Guide per il Giubileo dell’ENAIP, organizzato dalle Regioni Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Relazione su: Dinamiche di animazione turi-
stica in riferimento ai beni culturali della Chiesa (26 maggio 1999).

– San Ferdinando di Puglia, Foggia. Conferenza su: Arte e fede: un’alleanza feconda
(27 maggio 1999).

– Roma. Seminario promosso dalla rivista Chiesa oggi. Architettura e comunicazione.
Partecipazione e interventi vari (19 giugno 1999).

– San Gabriele, Teramo. Relazione: Nel silenzio del sublime. Itinerario iconografico
del Rainaldi (10 luglio 1999).

– San Gabriele, Teramo. II Giornata degli artisti. Tavola rotonda su: «La bellezza por-
ta della speranza». Moderatore (18 settembre 1999).

– Assisi, Perugia. Convegno internazionale su: «Il cantiere pittorico della Basilica Su-
periore di San Francesco di Assisi». Relazione su: La Basilica Superiore: segno em-
blematico (21 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.
– Coordinatore della Commissione Artistico-Culturale del Grande Giubileo dell’Anno

2000.
– Membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.
– Membro del Comitato Promotore Internazionale per la Mostra Sacre Passioni. Scul-

tura lignea a Pisa dal XII al XV secolo, organizzata dal Museo Nazionale di San
Matteo in Pisa.

– Membro del comitato scientifico del progetto Roma nei Giubilei “Pro commoditate
peregrinorum”. Trasformazioni architettoniche e urbanistiche della città in occa-
sione dei Giubilei, organizzato dalla Facoltà di architettura dell’Università “La Sa-
pienza” di Roma.

– Membro delegato del Comitato Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali per le celebrazioni di Pietro da Cortona, Bernini e Borromini.

– Membro delegato del Comitato Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali per le celebrazioni di Mattia Preti.

– Consulente di architettura sacra per l’impostazione del lavoro di ristrutturazione in-
tegrale del complesso santuariale a San Gabriele, Teramo.

– Consulente di architettura sacra per la progettazione della nuova Cappella delle Suo-
re Mercedarie di Sant’Elia a Cagliari.

– Consulente di architettura sacra per la progettazione della nuova parrocchiale a Ca-
stel Sardo (SS).

– Consulente di architettura sacra per la progettazione della nuova parrocchiale della
“Santa Famiglia” a Macomer (NU).

– Consulente di architettura sacra per il restauro conservativo e la ristrutturazione ra-
dicale della parrocchiale “B.V. Assunta” a Borore (NU).
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Pubblicazioni

– CHENIS CARLO, I beni culturali tra Stato e Regioni. Organizzazione ecclesiastica e
civile per il coordinamento e la valorizzazione dei Beni Culturali della Chiesa. Tra
centro e periferia, Relazione al Convegno di studio su I beni culturali tra Stato e re-
gioni, Pisa 16 maggio 1997, Pisa, Ed. ETS 1998, pp. 56.

– CHENIS CARLO (Ed.), L’arte per il culto nel contesto postconciliare. I. Lo spazio,
San Gabriele (Teramo), Ed. Staurós 1998, pp. 373.

– CHENIS CARLO (Ed.), Creare arte per il culto. L’artista esprime nelle forme dell’ar-
te il luogo dell’assemblea. Atti del Convegno in occasione dell’Ottava Biennale
d’Arte Sacra Tracce del Sacro nel Ventesimo Secolo. Consuntivo e Progetto, San
Gabriele 4 luglio 1998, San Gabriele (Teramo), Ed. Eco 1998, pp. 160.

– CHENIS CARLO (Ed.), L’arte per il culto nel contesto postconciliare. II. L’iconogra-
fia, San Gabriele (Teramo), Ed. Staurós 1999, pp. 373.

– La Cappella dello «Studium Urbis». Un dono del Papa. Un segno di cultura cristia-
na, in BENEDETTI S. (Ed.), La cappella della «Divina Sapienza» nella Città Univer-
sitaria di Roma, Roma, Gangemi Ed. 1998, 9-56.

– I Musei Ecclesiastici. Uno strumento di promozione culturale ed ecclesiale, in PAO-

LOCCI C. (Ed.), I Musei Ecclesiastici in Italia. Dalle opere del duomo, ai musei dio-
cesani, alle raccolte, Atti del primo convegno nazionale dell’Associazione dei Mu-
sei Ecclesiastici Italiani, Genova, Biblioteca Franzoniana, 14-15 novembre 1997,
Genova, Ass. dei Musei Ecclesiastici Italiani 1998, 15-38.

– «Di-segnare» il sacro nella modernità, in Ottava Biennale d’Arte Sacra. Tracce del
sacro nel ventesimo secolo. Consuntivo e Progetto (Fondazione Staurós Italiana, 4
luglio-20 settembre 1998), San Gabriele (Teramo), Ed. Eco 1998, 21-35.

– Lo Spirito illumina l’arte sacra segno del divino, in ARCIDIOCESI DI SIENA - COLLE

VAL D’ELSA - MONTALCINO e DIOCESI DI FABRIANO - MATELICA, II Biennale d’arte
sacra verso il Grande Giubileo dell’Anno 2000: «Lo Spirito Santo», Assisi (Peru-
gia), Ed. Tip. Porziuncola 1998, 6-11.

– «Creare» arte sacra. Un itinerario verso l’Assoluto nella prospettiva di un nuovo
umanesimo cristiano, in CHENIS C. (Ed.), Creare arte per il culto. L’artista esprime
nelle forme dell’arte il luogo dell’assemblea, Atti del Convegno in occasione del-
l’Ottava Biennale d’Arte Sacra Tracce del Sacro nel Ventesimo Secolo. Consuntivo
e Progetto, San Gabriele 4 luglio 1998, San Gabriele (Teramo), Ed. Eco 1998, 117-
156.

– Presentazione. Indagine interdisciplinare sull’arte per il culto. Approccio allo spa-
zio del sacro, in CHENIS C. (Ed.), L’arte per il culto nel contesto postconciliare. I.
Lo spazio, San Gabriele (Teramo), Ed. Staurós 1998, 17-33.

– Introduzione. L’habitat cultuale nella sua complessità e organicità, in Ibidem, 37-
90.

– Il turismo religioso e il grande giubileo del 2000: specificità e peculiarità, in Turi-
smo d’arte: analisi e proposte, Atti del XIII Convegno Nazionale della FIDAM, San
Miniato al Tedesco di Pisa 19-20 giugno 1998, Firenze, Ed. Polistampa Firenze
1999, 52-67.

– Quid est veritas? Valore della «ratio» nei processi veritativi secondo la «mens» del-
la Chiesa, in MANTOVANI M. - THURUTHIYIL S. - TOSO M. (Edd.), Fede e ragione.
Opposizione, composizione?, Biblioteca di Scienze Religiose 148, Roma, LAS 1999,
85-106.
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– Nel nome del Padre. Dall’ineffabile al sensibile, in COMITATO ROMANO MESSA DE-

GLI ARTISTI, Nel nome del Padre. Catalogo della Mostra in Santa Maria in Monte-
santo 27 febbraio - 21 marzo 1999, Roma, Joyce & Co 1999, 10-12.

– Arte e predicazione, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica,
Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 128-136.

– Beni culturali della Chiesa, in Enciclopedia Italiana di scienze, lettere e arti. Ap-
pendice 2000, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana 1999, vol. I.

– L’arte ha un valore educativo in ordine alle scelte di vita, in «Rogate Ergo» (1998)
1, 7-10.

– Dalla modernità alla contemporaneità dell’arte sacra. Verso un nuovo umanesimo
ed una nuova evangelizzazione, in «Arte e fede. Informazioni UCAI. Quadrimestrale
di Arte e Cultura», n.s. 4 (1999) 15-30.

– Il bello e il brutto nel pensiero cristiano, in «Chiesa oggi. Architettura e comunica-
zione» (1998) 28, 18-19.

– Universalità del linguaggio artistico (inserto: I beni culturali della Chiesa in vista
del Giubileo del 2000), in «Chiesa oggi. Architettura e comunicazione» (1998) 29.

– La tutela dei beni culturali della Chiesa. Sicurezza nella prevenzione e valorizzazio-
ne (Inserto: Fiera di Genova, Riabitat ’98), in «Chiesa oggi. Architettura e comuni-
cazione» (1998) 30.

– Avviare un nuovo umanesimo dell’arte, in «Chiesa Oggi. Architettura e comunica-
zione» (1998) 32, 46-48.

– Chiamati per nome, in «Ecce Mater Tua» (1998) 1, 8-9.
– I sette doni dello spirito santo, in «Lateranensia. Note storiche e pastorali dell’Arci-

basilica Cattedrale di Roma» (1998) 5-6, 7-8.
– Camminare insieme verso le soglie della speranza, in «Ecce Mater Tua» (1998) 2,

10-14.
– Arte e religione. Il nostro bellissimo nulla, in «Ecce Mater Tua» (1998) 3, 10-13.
– Verso il grande Giubileo. Coinvolgersi personalmente, in «Ecce Mater Tua» (1999)

1, 9-13.

CIARDI FABIO

Corsi e Convegni

– Varsavia (Polonia). Facoltà Teologica Pallottinum. Presentazione del libro Znak
Wospólnoty. Refleksja nad zyciem zakonnum (novembre 1998).

– Londra (Inghilterra). Seminario di studio ecumenico per Church’s Leaders anglicani,
metodisti e cattolici. Relazione su: L’ecclesiologia di comunione e il principio ma-
riano (gennaio 1999).

– Roma. Convegno del Centro Nazionale delle vocazioni. Relazione su: Vocazioni e
forme di vita comunitaria: costanti e novità nella vita della Chiesa (gennaio 1999).

– Tagaytay (Filippine), Manila (Filippine), Seoul (Corea), Taipei (Taiwan), Hong
Kong. Ciclo di conferenze su: Spiritualità contemporanea sulla dimensione cari-
smatica della Chiesa, e su: Vita fraterna nella comunità religiosa (marzo 1999).
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Pubblicazioni

– CIARDI FABIO, A la escucha del Espíritu. Hermenéutica del carisma de los
fundadores, Madrid, Publicaciones Claretianas 1998, pp. 360.

– CIARDI FABIO - MERLETTI TIZIANA, Volare si può. Reportage dal mondo delle gio-
vani e dei giovani religiosi, Padova, EMP 1998, pp. 97.

– CIARDI FABIO, Jít za Kristem. Kniha nejen pro ty, kdo hledají své duchovní povolání,
Praha, Nové Mesto 1998, pp. 80.

– CIARDI FABIO, Il fascino del chiostro. Maria Chiara Damato, Roma, Città Nuova
1998, pp. 140.

– CIARDI FABIO, Esperti di comunione. Pretesa e realtà della vita religiosa, Cinisello
Balsamo (Milano), San Paolo 1999, pp. 170 (trad. polacca: Znak Wospólnoty. Re-
fleksja nad zyciem zakonnum, Poznan, Pallottinum 1998, pp. 200; trad. ceca: Zna-
mení jednoty, Paulinky, Praha 1999, pp. 171).

– CIARDI FABIO, Koinonia. Spirituality and Theology of the Growth of Religious
Community, Quezon City, Claritians Publications 1999, pp. 354.

– Don Giacomo Alberione, uomo dello Spirito, in GOVERNI GENERALI DELLA FAMI-

GLIA PAOLINA, La Famiglia Paolina in cammino verso il 2000, Roma, Edizioni del-
l’Archivio Storico Generale della Famiglia Paolina 1998, 15-42.

– Sul nulla di noi, Tu, in «Nuova Umanità» 20 (1998) 233-251.
– Giovani e superiori in dialogo: elementi di sintesi, in USG, Verso l’avvenire con i

giovani religiosi. Sfide proposte e speranze, Roma 1998, 160-164, 213-219.
– Il principio mariano e l’apertura ai dialoghi in una Chiesa comunione, in «Claretia-

num» 39 (1999) 209-242.
– Vocazioni e forme di vita comunitaria: costanti e novità nella vita della Chiesa, in

CNV, “Un cuore solo e un’anima sola”. Vocazioni: dalla comunione alla vita fra-
terna, Roma, Rogate 1999, 75-108.

– Sei parole per la spiritualità di san Vincenzo Pallotti, in «Apostolato universale» 1
(1999) 1, 60-79.

– Il rapporto tra i Movimenti ecclesiali e la vita consacrata: “Cogliere la sfida”, in
ANTHONY F.-V. (Ed.), Seguire i percorsi dello Spirito. Studi in onore del prof. Ma-
rio Midali, Roma, LAS 1999, 261-273.

– A Palabra de Deus no caminho espiritual, in «Abba» II (1999) 1, 19-39.
– I giovani e la pedagogia dei santi, in «Vita consacrata» 25 (1999) 534-551.
– Religious Life and Dialogue, in «Charisms in Unity» 7 (1999) 2, 32-40.

CIMOSA MARIO

Corsi e Convegni

– Helsinki (Finlandia). University of Helsinki. Convegno SBL International /IOSCS.
Partecipazione (16-17 luglio 1999).

– Helsinki, Lahti (Finlandia). Congresso della Society of Biblical Literature. Parteci-
pazione (18-21 luglio 1999).

– Leuven (Belgio). Colloquium Biblicum Lovaniense XLVIII su: «The Book of Gene-
sis». Paper su: Translating the Old Testament II (Text-Base: standard Hebrew text
(MT) or Old Greek Translation (LXX)? (28-30 luglio 1999).
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– Cremisan (Israele). IV Congresso Mondiale su: «Parola di Dio e Formazione Sale-
siana». Presidenza (23 agosto- 3 settembre 1999).

– Terra Santa. Guida biblica al X Viaggio di Studio “Catechesi alle Sorgenti” (31 ago-
sto - 19 settembre 1999).

– Roma. Institutum Patristicum Augustinianum. Corso di III Ciclo ai dottorandi su: la
Septuaginta (II Semestre a.a. 1998-99).

– Roma. Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Corso su: Antico Testamento
(II Semestre a.a. 1998-99).

– Roma. Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Corso di Aggiornamento
Biblico agli Insegnanti di Religione della Diocesi di Porto-S. Rufina.

Incarichi e Consulenze

– Presidente dell’Associazione Biblica Salesiana (ABS).
– Membro dell’équipe di supporto ecclesiale e dottrinale di Internet: Siti Cattolici Ita-

liani.
– Consulente della traduzione interconfessionale del Vangelo «Giovanni 2000».
– Membro del Comitato di Edizione Interconfessionale per la 2a edizione della Parola

del Signore.
– Traduzione Interconfessionale in lingua corrente (LDC-ABU).

Pubblicazioni

– CIMOSA MARIO, Dio e l’uomo: la storia di un incontro, Torino, LDC 1998, pp. 191.
– CIMOSA MARIO, Levitico, Numeri. Un popolo libero per il servizio di Dio, Brescia,

Queriniana 21999, pp. 138.
– CIMOSA MARIO (Ed.), L’insegnante di religione nell’attuale rinnovamento dell’edu-

cazione scolastica, Roma, LAS 1998, pp. 86.
– CIMOSA MARIO - STRUS ANDRZEJ (Edd.), Bollettino di Collegamento ABS, n. 14,

Roma 1998.
– Translating the Old Testament, in Interpretation of the Bible, Sheffield, Sheffield

Academic Press 1998, 1341-1357.
– Lo «Spirito donato senza misura»: la testimonianza delle Sacre Scritture, in COF-

FELE G. (Ed.), La vita cristiana come vita nello Spirito, Roma, LAS 1998, 9-24.
– Angeli e demoni nella letteratura intertestamentaria, in Angeli e demoni nella Bib-

bia, L’Aquila 1998, 37-78.
– La traduzione dei LXX usata dal NT: Un esempio di intertestualità (AB 2,4 citato in

Rm 1,17; Gal 3,11 e Eb 10,38), in STRUS A. - BLATNICKÝ R. (Edd.), Dummodo
Christus annuntietur. Studi in onore del prof. Jozef Heriban, Roma, LAS 1998, 33-
43.

– Una gioia più grande (Salmo 4), in CIMOSA M. - STRUS A. (Edd.), Bollettino di Col-
legamento ABS, n. 14, Roma 1998, 45-50.

– Doppio taglio: Una vita davvero umana, in «Presenza Cristiana» (1998) 2, 18-19.
– Doppio taglio: Il debole confonde il forte, in «Presenza Cristiana» (1998) 3, 18-19.
– Doppio taglio: Una vicenda esemplare, in «Presenza Cristiana» (1998) 4, 18-19.
– Doppio taglio: La storia di goccia di mare, in «Presenza Cristiana» (1998) 5, 18-19.
– Doppio taglio: Ricominciamo dalla nostra Legge, in «Presenza Cristiana» (1998) 8,

18-19.
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– Una strada per la salvezza, in «Comunità» (1998) 7-8, 4-6.
– Doppio taglio: L’ultimo profeta maggiore: Daniele, in «Presenza Cristiana» (1998)

10, 27-28.
– Doppio taglio: Quattro per uno, in «Presenza Cristiana» (1999) 2, 25-26.
– Doppio taglio: Ti presento Gesù di Nazaret, in «Presenza Cristiana» (1999) 4, 25-

26.
– Doppio taglio: Gesù è un Messia sofferente, in «Presenza Cristiana» (1999) 8, 22-

24.

COFFELE GIANFRANCO

Pubblicazioni

– COFFELE GIANFRANCO (Ed.), La vita cristiana come vita nello Spirito, Roma, LAS
1998, pp. 101.

– COFFELE GIANFRANCO (Ed.), Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Va-
lentini, Roma, LAS 1999, pp. 1020.

– «Fides et ratio» e la filosofia della religione contemporanea. L’esempio di Maurice
Blondel (1861-1949), in MANTOVANI M. - THURUTHIYIL S. - TOSO M. (Edd.), Fede e
ragione. Opposizione, composizione?, Roma, LAS 1999, 227-236.

– Il rapporto chiesa-mondo in alcuni scritti «minori» di H. de Lubac, in COFFELE G.
(Ed.), Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valentini, Roma, LAS
1999, 141-152.

– Cristianesimo ed Ebraismo nella teologia delle missioni di H. de Lubac, in «Sale-
sianum» 61 (1999) 2, 341-356.

COLASANTI ANNA RITA

Corsi e Convegni

– Venezia. ISRE S. Giorgio. Docente al Biennio Operatori.
– Roma. F.I.C.T. Docente al Biennio Educatori.
– Roma; Catania; Sassari. Docente al Biennio per Operatori di Prevenzione.
– Bolzano. Istituto Pedagogico Italo-Tedesco. Formazione docenti (settembre 1999).
– IRRSAE Emilia Romagna. Formazione docenti (novembre 1998 - febbraio 1999).

Pubblicazioni

– BECCIU M. - COLASANTI A.R., La promozione delle abilità sociali. Descrizione di un
programma di addestramento, Roma, AIPRE 1998.

– BECCIU M. - COLASANTI A.R., Educare alla solidarietà. La promozione del compor-
tamento prosociale in ambito scolastico, Roma, AIPRE 1999.
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COMOGLIO MARIO

Pubblicazioni

– COMOGLIO MARIO, Educare insegnando. Apprendere ad applicare il Cooperative
Learning, Roma, LAS 1999, pp. 543.

COSTA GIUSEPPE

Corsi e Convegni

– Roma. Incontri preparatori corso di comunicazione a distanza organizzato dal Co-
perCom e lezioni per il Corso di Storia della Comunicazione (ottobre 1998 - settem-
bre 1999).

– Roma. Domus Mariae. Riunione Commissione “Comunicazione” Adulti di Azione
Cattolica in vista della preparazione di un manuale di formazione alla comunicazio-
ne destinato ai soci. Partecipazione (7 dicembre 1998).

– Catania. Convegno su: «Tecnologie della comunicazione e pastorale», organizzato
dalla Diocesi di Catania. Relazione su: Media e nuova evangelizzazione (27 marzo
1999).

– Bologna. Fiera del libro per ragazzi. Partecipazione e intervento al seminario su: «Il
futuro del libro scolastico» (18 aprile 1999).

– Verbania. Sessione europea UCIP. Partecipazione (1 maggio 1999).
– Benediktbeuern (Germania). Colloquio internazionale sulla vita salesiana. Parteci-

pazione (27-29 agosto 1999).

Pubblicazioni

– COSTA GIUSEPPE - DI GIOVANNI NERIA (Edd.), Letteratura e giornalismo, Atti del
seminario di Alghero, nov. 1998, Alghero (Sassari), Nemapress 1999, pp. 160.

– COSTA GIUSEPPE - NARO CATALDO (Edd.), Salvatore Aldisio, Atti del convegno di
Gela, aprile 1997, Caltanissetta-Roma, Sciascia editore 1999, pp. 380.

– La scommessa della speranza, in AA.VV., Omaggio a Gela, San Donato Milanese,
Agip s.p.a. 1998, 15-22.

– Chiesa e informazione, in ALLULI et alii, Italia ‘98: Rapporto di Primavera, Roma,
Euroitalia 1998, 498.

– Chiesa e informazione religiosa, in NARO M., Scritti in onore di Monsignor Alfredo
Garsia, Caltanissetta-Roma, Sciascia editore 1999.

– Il giornale in classe: problemi e prospettive, in «Orientamenti Pedagogici» 45
(1998) 302-311.

– Media ed educazione, in «Orientamenti Pedagogici» 46 (1999) 93-106.
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CUVA ARMANDO

Pubblicazioni

– CUVA ARMANDO, Le consegne dei Vangeli, del Simbolo e della preghiera del Signo-
re nel rito romano. Dalla Bibbia alla vita ecclesiale, Interpretare la Bibbia oggi 4.6,
Brescia, Queriniana 1999, pp. 118.

– Un prezioso servizio alla causa della liturgia: le Settimane Liturgiche Nazionali del
Centro di Azione Liturgica [ripreso da «Liturgia» (CAL) 32 (1998) 78-87], in
AA.VV., La Mediator Dei. Il Centro di Azione Liturgica. 50 anni. Alla luce del mo-
vimento liturgico, Roma, C.L.V. - Edizioni Liturgiche 1998, 129-137.

– Il Lezionario paolino «maggiore» della Liturgia delle Ore, in STRUS A. - BLAT-
NICKÝ R. (Edd.), Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore del prof. Jozef He-
riban, Biblioteca di Scienze Religiose 146, Roma, LAS 1998, 427-442.

– Conferenza Episcopale Italiana, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di
Omiletica, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 293-303.

– Lettere pastorali dei Vescovi Italiani, in Ibidem, 785-790.
– Riforma liturgica, in Ibidem, 1374-1379.
– Un prezioso servizio alla causa della liturgia: le Settimane Liturgiche Nazionali del

Centro di Azione Liturgica, in «Liturgia» (CAL) 32 (1998) 78-87.
– La Pentecoste nella liturgia, in «Liturgia» (CAL) 32 (1998) 129-144.
– Lo Spirito Santo nell’anno liturgico, in «Liturgia» (CAL) 32 (1998) 251-262.
– Due punti fermi sulla musica liturgica. Rivisitando la «Sacrosanctum Concilium», in

«Bollettino Ceciliano» 93 (1998) 175-179.
– I giubilei centenari o secolari, in «Salesianum» 60 (1998) 283-301.
– La presenza e l’azione dello Spirito Santo nei sacramenti dell’iniziazione cristiana,

in «Liturgia» (CAL) 32 (1998) 395-408.
– La presenza e l’azione dello Spirito Santo nei sacramenti di guarigione, in «Litur-

gia» (CAL) 32 (1998) 508-518.
– La liturgia privilegiata presenza di Cristo Signore, in «Bollettino Ceciliano» 93

(1998) 238-243.
– La presenza e l’azione dello Spirito Santo nei sacramenti del servizio di comunione,

in «Liturgia» (CAL) 32 (1998) 625-639.
– La domenica. Un messaggio sempre attuale, in «Bollettino Ceciliano» 94 (1999) 45-

50.
– La formazione musicale liturgica (I), in «Bollettino Ceciliano» 94 (1999) 105-110.

DAL COVOLO ENRICO

Corsi e Convegni

– Roma. Scuola Animatori del Giubileo (TGS Lazio). Lezione su: La cristianizzazione
di Roma (secc. I-III) (7-18 ottobre 1998).

– Roma. Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium». Conferenza su:
Fides et ratio. L’itinerario dei primi secoli cristiani (20 ottobre 1998).

– Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore. Presentazione del volume Nec timeo
mori, Atti del Convegno Internazionale di Studi nel XVI centenario della morte di
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sant’Ambrogio (27 ottobre 1998).
– Città del Vaticano. Simposio Internazionale su: «L’Inquisizione». Partecipazione

(29 ottobre-1 novembre 1998).
– Ozieri, Sassari. Conferenza su: Invito alla lettura dell’Enciclica Fides et ratio (7 no-

vembre 1998).
– Roma. Istituto Sacro Cuore. Incontri mensili della III Lettura di Origene. Coordina-

mento e presidenza (novembre 1998 - aprile 1999).
– Roma. Pontificia Università Lateranense. Convegno su: «Il cristianesimo nella so-

cietà romana». Relazione su: L’età dei Severi (193-235) (12-14 novembre 1998).
– Roma. Casa Generalizia FMA. Conferenza su: Invito alla lettura dell’Enciclica Fi-

des et ratio (18 novembre 1998).
– Agrigento. Accademia degli Studi Mediterranei. Convegno su: «La donna nelle so-

cietà mediterranee». Relazione su: La donna nelle comunità cristiane dei primi seco-
li (26-28 novembre 1998).

– Catania. Università degli Studi. Presentazione del volume Cultura e promozione
umana. La cura del corpo e dello spirito nell’antichità classica e nei primi secoli
cristiani: un magistero ancora attuale? (3 dicembre 1998).

– Roma. UPS. Presentazione del Dizionario di Omiletica (17 dicembre 1998).
– Città del Vaticano. Congregazione per il Clero. Lezione su: I Padri della Chiesa

maestri di formazione sacerdotale (I) (22 gennaio 1999).
– Roma. Istituto Sacro Cuore. Presentazione della Storia della Letteratura Latina, 3

voll. (8 aprile 1999).
– Città del Vaticano. Congregazione per il Clero. Lezione su: I Padri della Chiesa

maestri di formazione sacerdotale (II) (16 aprile 1999).
– Roma. Convegno nel decennale della Società Italiana per la Ricerca Teologica. Pre-

sentazione della Rivista Ricerche Teologiche (30 aprile - 2 maggio 1999).
– Roma. UPS. Seminario di studio su: «La poesia cristiana tra il IV e il V secolo».

Coordinamento (10 maggio 1999).
– Albano, Roma. Museo Civico. Presentazione del volume Gli Imperatori Severi. Sto-

ria Archeologia Religione (29 maggio 1999).
– Città del Vaticano. Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Convegno su: «I Giubi-

lei nella storia». Relazione su: Le catacombe al traguardo del Grande Giubileo.
Callisto e la sua comunità all’inizio del terzo secolo (24-26 giugno 1999).

– Roma. Università Cattolica del Sacro Cuore. Convegno mondiale dei rappresentanti
delle Conferenze Episcopali sulla pastorale universitaria. Relazione su: La pastorale
universitaria nel mondo. Sintesi dei contributi delle Conferenze Episcopali (23-26
settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Congregazione per il Culto, redazione della Rivista Sacrum Ministerium.
– Commissione teologico-storica del Grande Giubileo dell’Anno 2000.
– Pontificia Accademia Mariana Internazionale.
– Vicariato di Roma. Missione cittadina (contributi vari per la formazione).

Pubblicazioni

– DAL COVOLO ENRICO, Sacerdoti come i nostri Padri. I Padri della Chiesa maestri di
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formazione sacerdotale, Collana di Spiritualità Sacerdotale «Carità Pastorale» 1,
Roma, Editrice Rogate 1998, pp. 80.

– DAL COVOLO E. - GIANNETTO I. (Edd.), Cultura e promozione umana. La cura del
corpo e dello spirito nell’antichità classica e nei primi secoli cristiani: un magistero
ancora attuale?, Cultura e Lingue classiche 5, Troina, Oasi Editrice 1998, pp. 608.

– BOSIO G. - DAL COVOLO E. - MARITANO M. (Edd.), Introduzione ai Padri della
Chiesa. Indici e altri sussidi, Strumenti della Corona Patrum 6, Torino, SEI 1999,
pp. 192.

– DAL COVOLO E. - RINALDI G. (Edd.), Gli Imperatori Severi. Storia Archeologia Re-
ligione, Biblioteca di Scienze Religiose 138, Roma, LAS 1999, pp. 354.

– DAL COVOLO E. - PERRONE L. (Edd.), Mosè ci viene letto nella Chiesa. Lettura delle
Omelie di Origene sulla Genesi, Biblioteca di Scienze Religiose 153, Roma, LAS
1999, pp. 170.

– I Padri preniceni davanti alla cultura del loro tempo, in SPERA S. (Ed.), Un progetto
culturale per la Chiesa italiana, Cristianesimo Storia e Società 13, Barletta, Biblio-
teca Diocesana Pio IX 1998, 25-33.

– La condizione della donna nella Chiesa antica (secc. II-III). In margine a un libro
recente, in Ibidem, 35-53.

– Le cattedre di Letteratura cristiana antica nell’Università Pontificia Salesiana, in
CICCARESE M.P. (Ed.), La Letteratura cristiana antica nell’Università Italiana. Il
dibattito e l’insegnamento, Letture Patristiche 5, Firenze, Nardini Editore 1998, 263-
267.

– Conoscenza «razionale» di Dio, contemplazione ed esperienza «mistica». Ignazio di
Antiochia, Clemente e Origene, in PADOVESE L. (Ed.), Atti del V Simposio di Tarso
su S. Paolo Apostolo, Turchia: la Chiesa e la sua storia 12, Roma, Istituto France-
scano di Spiritualità 1998, 237-251.

– Maria, la Madre del Verbo incarnato nei primi concili, in PEDICO M.M. (Ed.), Ma-
ria di Nazaret itinerario del lieto annuncio, Aurora Consurgens 5, Roma, Edizioni
Monfortane 1998, 131-137.

– Maria nostra sorella nel messaggio dei Padri della Chiesa, in Ibidem, 138-140.
– Maria «modello di vita» nei Padri della Chiesa del IV-V secolo, in Ibidem, 141-147.
– Pregare Maria con il «Catechismo della Chiesa Cattolica», in Ibidem, 257-259.
– La cristologia di Tertulliano. Lo «status quaestionis», in STRUS A. - BLATNICKÝ R.

(Edd.), Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore del prof. Jozef Heriban, Bi-
blioteca di Scienze Religiose 146, Roma, LAS 1998, 317-323.

– «Fides et ratio»: l’itinerario dei primi secoli cristiani, in MANTOVANI M. - THURU-
THIYIL S. - TOSO M. (Edd.), Fede e ragione. Opposizione, composizione?, Biblioteca
di Scienze Religiose 148, Roma, LAS 1999, 37-44.

– I rapporti tra la Chiesa e l’Impero nel secolo di Ambrogio, in COFFELE G. (Ed.), Di-
lexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valentini, Biblioteca di Scienze Re-
ligiose 149, Roma, LAS 1999, 583-596.

– Barnaba, in AA.VV., Lexicon. Dizionario dei Teologi, Casale Monferrato (Alessan-
dria), Piemme 1998, 146-147.

– Erma, in Ibidem, 446-447.
– I Padri preniceni davanti alla cultura del loro tempo, in «Ricerche Teologiche» 9

(1998) 133-138.
– Casta meretrix: un’espressione fraintesa? Nota in margine all’ecclesiologia di

sant’Ambrogio, in «Salesianum» 60 (1998) 337-344.
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– Petronio Arbitro e i cristiani. A proposito di un libro recente, in «Ricerche Teologi-
che» 9 (1998) 369-372.

– Eusebio di Vercelli, Ambrogio di Milano, Massimo di Torino. Il vescovo e la sua cit-
tà fra il IV e il V secolo, in «Archivio Teologico Torinese» 4 (1998) 69-84.

– Dai Padri all’oggi: 20 secoli di storia della predicazione, in «Rivista Liturgica» 86
(1999) 135-138.

– I Severi e il cristianesimo. Un decennio di ricerche (1986-1996), in «Anuario de
Historia de la Iglesia» (1999) 8, 43-51.

DE LEO GAETANO

Corsi e Convegni

– Firenze. Convegno su: «L’adolescente e le sue relazioni: rischi e risorse nel processo
di crescita», organizzato dal Centro interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e
sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali. Relazione su: Recenti pro-
spettive di ricerca sulla prevenzione della devianza minorile (16 ottobre 1998).

– Roma. Convegno su: «La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e pro-
spettive», organizzato dall’Ufficio Centrale Giustizia Minorile. Relazione su: Me-
diazione: quali metodi e quali ruoli (17-18 dicembre 1998).

– Roma. UPS. Convegno su: «Abusi e violenze ai minori». Partecipazione e Tavola
Rotonda (20 marzo 1999).

– Passo della Mendola, Bolzano. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica. Relazione su: Immigrazione e devian-
za (9-11 luglio 1999).

Pubblicazioni

– DE LEO G., La devianza minorile, (nuova edizione aggiornata), Roma, Carocci 1998.
– DE LEO G. - PATRIZI P., Trattare con gli adolescenti, Roma, Carocci 1999.
– DE LEO G. - PATRIZI P., La spiegazione del crimine, (nuova edizione aggiornata),

Bologna, Il Mulino 1999.
– DE LEO G. - PATRIZI P., La spiegazione del crimine, (nuova edizione), Bologna, Il

Mulino 1999.
– DE LEO G. - PATRIZI P., Trattare con gli adolescenti devianti, Roma, Carocci 1999.
– DE LEO G., AMICI F., SASI P., Gli interrogativi sul sesso dei giovani adolescenti, in

SIMONELLI C., PETRUCCELLI F., VIZZARI V. (Edd.), Sessualità e terzo millennio. Ver-
so nuovi comportamenti sessuali, Milano, Franco Angeli 1998, 97-117

DE LUCA MARIA LUISA

Pubblicazioni

– Disturbi di personalità: Kernberg, Millon e il DSM IV, in «Psicologia, Psicoterapia
e salute» 4 (1998) 2-3.
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DE SOUZA CYRIL

Corsi e Convegni

– Bangalore (India). NBCLC. National Consultation on: «Adult Religious Education».
Partecipazione (28-31 gennaio 1999).

– Hyderabad (India). 6th International Consultation on: «Adult Religious Education».
Partecipazione (3-7 febbraio 1999).

– San Servolo, Venezia. 3rd Theological Seminar in the Venice International Universi-
ty. Comparative Pedagogy of Religion - Religious Education in Europe. Partecipa-
zione (12-16 aprile 1999).

– Roverè Veronese, Verona. Convegno Nazionale su: «Quale formazione per gli evan-
gelizzatori?». Partecipazione (5-6 giugno 1999).

Pubblicazioni

– Comunicare lo Spirito a seguaci di altre religioni, in VAN LOOY L. (Ed.), Risco-
priamo con i giovani la presenza dello Spirito nella chiesa e nel mondo per una spi-
ritualità ispirata al carisma salesiano. Atti della XX Giornata di Spiritualità della
Famiglia Salesiana, Roma, Editrice S.D.B. 1998, 115-123.

– Inculturazione nella formazione tecnico-professionale salesiana, in VAN LOOY L. -
MALIZIA G. (Edd.), Formazione professionale salesiana. Proposte in una prospetti-
va multidisciplinare, Roma, LAS 1998, 371-388.

– A New Directory for Catechesis, in «Catechetics India» 15 (1998) 3, 4-9.15.
– The New Emphases in the General Directory for Catechesis, in «Catechetics India»

15 (1998) 4, 4-11.

DOGLIO FEDERICO

Corsi e Convegni

– Elx (Spagna). Generalitat Valenciana. V Festival del Teatro e Musica Medievale.
Comunicazione su: Maddalena pentita e Lazzaro risuscitato (rappresentazione fio-
rentina del ‘400) (30 ottobre 1998).

– Firenze. Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Lezioni e illustrazione di un vi-
deo-tape su: Aminta del Tasso (14 dicembre 1998).

– Roma. Studi televisivi SAT2000. Ciclo di lezioni (12) su: Teatro anno mille (22
febbraio - 29 aprile 1999).

– Bevagna, Perugia. «Primavera Medioevale». Comunicazione su: Nascita e sviluppo
del teatro religioso dei laici nell’Umbria del ’200 - ’300 (3 aprile 1999).

– Roma. Teatro Argentina. Convegno Internazionale su: «Il secolo di Pirandello». In-
tervento su: Ispirazione cristiana in Pirandello? (21 maggio 1999).

– Anagni, Frosinone. XIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro Me-
dioevale e Rinascimentale su: «Letteratura e drammaturgia dei pellegrinaggi». Idea-
zione e Presidenza (10-12 settembre 1999).
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Incarichi e Consulenze

– Responsabile del settore teatro nella Commissione Artistico-Culturale del Grande
Giubileo dell’Anno 2000.

– Presidente della Commissione del Concorso Internazionale di Drammaturgia Reli-
giosa, indetto dalla Commissione Artistico-Culturale del Grande Giubileo 2000.

Pubblicazioni

– La malinconia di Aminta, in Malinconia e allegrezza nel Rinascimento, Milano,
Nuovi Orizzonti 1999.

– Dramma sacro, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leu-
mann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 399-403 (in coll. con Lewicki T.).

– Gli anni giubilari e il teatro, in «Studi Romani» (1999) 1-2.
– Ispirazione cristiana in Pirandello?, in «Studium» (1999) 4.

ESCUDERO CABELLO ANTONIO

Corsi e Convegni

– Monaco di Baviera (Germania). Università Ludwig Maximilian (Facoltà di Teolo-
gia). Gastdozent (I Semestre a.a. 1998-99).

FAVALE AGOSTINO

Corsi e Convegni

– Burgos (Spagna). Facultad de Teología “Juan de Avila”. XXVI Simposio
Internacional de Teología del Sacerdocio. Conferenza su: Espiritualidad presbiteral
y nuevos movimientos (4-6 marzo 1999).

– Borca di Cadore, Belluno. Centro turistico sociale “Dolomiti Pio X”. Tre conferenze
su: Dio Padre (23, 26, 29 luglio 1999).

– Sevilla (Spagna). Simposio de Formación Sacerdotal. Comunicazione su: La
dimensión misionera en los diversos sectores de la pastoral (27-30 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Consultore della Congregazione delle Cause dei Santi.
– Consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vi-

ta Apostolica.
–
Pubblicazioni

– FAVALE AGOSTINO, DIO. Presenza paterna e misericorde nella storia e nella vita
degli uomini, Leumann (Torino), LDC 1998, pp. 80.

– FAVALE AGOSTINO, I presbiteri. Identità, missione, spiritualità e formazione perma-
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nente, Leumann (Torino), LDC 1999, pp. 432.
– Lo Spirito Santo in alcuni movimenti spirituali ed apostolici attuali, in AA.VV., Lo

Spirito Santo. Trasmissioni della Radio Vaticana, Roma, Ed. Rogate 1998, 79-92.
– Le quattro parole-chiave nell’incontro con Cristo, in FORTUNATO E., Il pensare

formativo francescano, Padova, EMP 1999, 13-30.
– Missioni popolari, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leu-

mann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 961-972.
– Movimenti ecclesiali (e liturgia), in SARTORE D. - TRIACCA A.M. - CIBIEN C. (Edd.),

Nuovo Dizionario di liturgia, Cinisello Balsamo (Milano), Ed. Paoline 1999.
– Eucaristia e gruppi ecclesiali, in «Rivista di Pastorale Liturgica» 36 (1998) 4, 63-

74.
– Spiritualità vitale. Una proposta, in «Palestra del Clero» 78 (1999) 1-2, 53-82.
– Cursillos de Cristiandad, Cammino neocatecumenale, Comunione e Liberazione,

Comunità di Sant’Egidio, in «Ephemerides Mariologicae» 49 (1999) 253-273.

FELICI SERGIO

Pubblicazioni

– FELICI SERGIO, Medicina religiosa, medicina magica, medicina scientifica nella ci-
viltà greca e latina, in DAL COVOLO E. - GIANNETTO I. (Edd.), Cultura e Promozione
umana. La cura del corpo e dello spirito nell’antichità classica e nei primi secoli
cristiani. Un magistero ancora attuale?, Troina, Oasi Editrice 1998, 75-94.

FERASIN EGIDIO

Pubblicazioni

– FERASIN EGIDIO, Segno vivo di Cristo Maestro. La formazione sacerdotale nella pa-
rola e nella vita di don Giuseppe Quadrio (1921-1963), Spirito e Vita 30, Roma,
LAS 1999, pp. 295.

– L’Omosessualità, in FIORE C., Etica per giovani, Leumann (Torino), LDC 1998,
235-241.

– Verginità, in PELLICCIA G. - ROCCA G. (Edd.), Dizionario degli Istituti di Perfezione,
Roma, ed. Paoline 1998.

– Segno vivo di Cristo Maestro. Alcuni aspetti della formazione sacerdotale nell’o-
pera pastorale di don Giuseppe Quadrio, (Commemorazione ufficiale in occasione
del 75.mo dell’Opera Salesiana della Crocetta), in «Archivio Teologico Torinese», 5
(1999) 6.

FIZZOTTI EUGENIO

Corsi e Convegni

– Urbino. Università (Istituto Superiore di Scienze Religiose). Docente del Corso di
Psicologia della religione.



187

– Roma. Pontificio Ateneo Antonianum. Docente del Corso di Psicologia ed esperien-
za religiosa (II Semestre a.a. 1998-99).

– Roma. Convegno su: «La problematica attuale delle condotte pedofile». Partecipa-
zione (16-17 ottobre 1998).

– Verona. Convegno nazionale della Società Italiana di Psicologia della Religione su:
«Ricerca di sé e trascendenza. Approcci psicologici all’identità religiosa in un mon-
do pluralistico». Coordinamento della sessione parallela dedicata a: Risposte al bi-
sogno di identità e di trascendenza nei Nuovi Movimenti Religiosi (14-15 novembre
1998).

– Roma. Relazione su: Inquietudini spirituali dell’uomo post-moderno (16 novembre
1998).

– Rimini. Convegno nazionale PGS. Relazione su: Le attese giovanili nel mondo d’og-
gi (28 novembre 1998).

– Roma. Convegno «Dentro la solitudine». Organizzazione e coordinamento (1 di-
cembre 1998).

– Roma. Corso di formazione. Relazione su: Elementi per una formazione psicologica
dell’educatore di strada (6 dicembre 1998).

– Roma. Convegno internazionale «In principio è la relazione. Viktor E. Frankl: quale
eredità». Relazione su: Viktor E. Frankl: quale eredità? (12 dicembre 1998).

– Bari. Corso di formazione. Relazione su: La sofferenza nel pensiero psicologico (7
gennaio 1999).

– Palestrina, Roma. Relazione su: La sfida della New Age (12 gennaio 1999).
– Milano. Relazione su: Frankl e la logoterapia (18 gennaio 1999).
– Bari. Corso di formazione. Relazione su: La sofferenza nel pensiero di Viktor E.

Frankl (21 gennaio 1999).
– Teramo. Relazione su: New Age e nuova domanda di spiritualità (22 gennaio 1999).
– Roma. Relazione su: Educare a educarsi (31 gennaio 1999).
– Roma. Relazione su: New Age e millenarismo. Il problema delle sette (1 febbraio

1999).
– Caserta. Corso di formazione. Relazione su: Le motivazioni al volontariato (2 feb-

braio 1999).
– Asolo, Treviso. Corso di formazione. Relazione su: Animatori per un turismo giova-

nile “educativo” (6 febbraio 1999).
– Monterotondo, Roma. Relazione su: Suicidarsi, perché? (9 febbraio 1999).
– Urbino. Relazione su: Psicologia e pastorale: una sfida per il laicato (23 febbraio

1999).
– Urbania, Pesaro. Relazione su: Psicologia e pastorale: nuovi orizzonti per il clero

(24 febbraio 1999).
– Udine. Relazione su: La nuova psicologia (25 febbraio 1999).
– Roma. Relazione su: Psicosomatica e salute (12 marzo 1999).
– Roma. Seminario di studio su: «Omeopatia e logoterapia. Via col senso…». Rela-

zione su: Logoterapia: una via integrale alla salute (13 marzo 1999).
– Urbino. Relazione su: Psicologia e spiritualità: una sfida per il laicato (16 marzo

1999).
– Urbania, Pesaro. Relazione su: Psicologia e spiritualità: nuovi orizzonti per il clero

(17 marzo 1999).
– Roma. UPS. Convegno su: «Frammenti di innocenza. Abusi sessuali all’infanzia:

dare senso a un’esistenza violata». Organizzazione e coordinamento (20 marzo 1999).
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– Roma. Convegno su: «La musica tra scienza, arte e terapia». Organizzazione e coor-
dinamento (23 marzo 1999).

– Benevento. Due relazioni su: Giovani, vuoto esistenziale e ricerca di senso (26 mar-
zo 1999).

– Ljubljana (Slovenia). Relazione su: Giovani e senso della vita (9 aprile 1999).
– Termoli, Campobasso. Corso di formazione. Relazione su: Logoterapia e disagio

giovanile (27 aprile 1999).
– Roma. Convegno «Dal New Age al Next Age». Partecipazione (29-30 aprile 1999).
– Napoli. Relazione su: Educare a insegnare (11 maggio 1999).
– Napoli. Relazione su: Problematiche attuali dei Nuovi Movimenti Religiosi (12

maggio 1999).
– Roma. Convegno su: «Ma tu, ti metti in gioco? Sport, educazione e valori». Orga-

nizzazione e coordinamento (13 maggio 1999).
– Roma. Convegno su: «L’Oriente che non tramonta. Movimenti religiosi di origine

orientale in Italia». Organizzazione e coordinamento (21 maggio 1999).
– Assisi, Perugia. Due relazioni su: Spiritualità e psicologia oggi (22-23 maggio

1999).
– Roma. Relazione su: Il contributo della psicologia all’elaborazione di un dizionario

interdisciplinare di scienza e fede (5 giugno 1999).
– Roma. Convegno su: «Nuove prospettive per la psicoterapia». Organizzazione e

coordinamento (7 giugno 1999).
– Fano, Pesaro. Corso di formazione. Relazione su: Psicologia e riconciliazione (15

giugno 1999).
– Perugia. Corso di formazione. Docenza su: Spiritualità e psicologia: orientamenti

per il futuro (4-6 luglio 1999).
– Camigliatello Silano, Cosenza. Corso di formazione. Relazione su: Problemi e pro-

spettive dei Nuovi Movimenti Religiosi (30 luglio 1999).
– Urbino. Relazione su: Movimenti Religiosi Orientali in Italia (6 agosto 1999).

Incarichi e Consulenze

– Commissione congiunta Ordine degli Psicologi - Università “La Sapienza” - Univer-
sità Salesiana per la revisione della prassi attuale relativa all’Esame di Stato e allo
svolgimento del tirocinio post-lauream.

– Associazione “Cultura e professione”.
– Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana.
– Direzione della rivista Attualità in logoterapia.

Pubblicazioni

– FIZZOTTI EUGENIO, El despertar ético. Conciencia y responsabilidad, Buenos Aires,
Ediciones Fundación Argentina de Logoterapia «Viktor E. Frankl» 1998, pp. 182.

– FIZZOTTI EUGENIO, Sulle tracce del senso. Percorsi logoterapeutici, Ieri Oggi Do-
mani 31, Roma, LAS 1998, pp. 127.

– FIZZOTTI EUGENIO, Per essere liberi. Logoterapia quotidiana, Milano, Paoline
21998, pp. 150; trad. ceca, Být Svobodný. Jak svobodný jednat a myslet v konzumní
společnosti, Kostelní Vydří, Karmelitánské Nakladatelství, 1998, pp. 88. 

– FIZZOTTI EUGENIO - GISMONDI ANGELO (Edd.), Giovani, vuoto esistenziale e ricerca
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di senso. La sfida della logoterapia, Ieri Oggi Domani 27, Roma, LAS 21998, pp.
182.

– FIZZOTTI EUGENIO - SQUARCINI FEDERICO (Edd.), L’Oriente che non tramonta. Mo-
vimenti religiosi di origine orientale in Italia, Biblioteca di Scienze Religiose 154,
Roma, LAS 1999, pp. 260.

– Editoriale, in FRANKL V.E., Homo Patiens. Soffrire con dignità, Biblioteca di cultu-
ra 17, Brescia, Queriniana 1998, 5-14.

– Presentazione, in FIZZOTTI E. - GISMONDI A. (Edd.), Giovani, vuoto esistenziale e
ricerca di senso. La sfida della logoterapia, Ieri Oggi Domani 27, Roma, LAS 1998,
5-7 (in coll. con Gismondi A.).

– Le provocazioni del vuoto esistenziale e la logoterapia di Frankl, in Ibidem, 13-28.
– Per educare al senso della vita, in Ibidem, 169-173.
– La ricerca dei significati per giovani e adulti, in MINISTERO DELLA PUBBLICA

ISTRUZIONE, Liberamente. Percorsi educativi negli istituti penali: idee e progetti.
Atti del Seminario: Ruolo e funzione dell’insegnante elementare negli istituti penali
(Castiglione della Pescaia, 3-7 febbraio 1998), Follonica (Grosseto), Editrice Leo-
poldo II 1998, 169-176.

– Introduzione, in D’ANGELO C., Quanto mi vuoi bene? Il vuoto d’affetto nei primi
anni - come vincerlo, Uomo e salute, Roma, Città Nuova 1998, 13-20.

– Felicità e salvezza: ricerche e attese, in BATTOCCHIO R. - TONIOLO A. (Edd.), Desi-
derio di felicità e dono della salvezza, Percorsi teologici 3, Padova, Edizioni Mes-
saggero 1998, 29-64.

– Soffrire con dignità. Il contributo di Viktor E. Frankl alla sofferenza umana, in CEC-
CHERINI F. (Ed.), Il dolore fisico, psicologico, spirituale e l’etica della vita, Firenze,
Associazione Nuove Frontiere in medicina e Psicologia 1998, 49-62.

– Giovani ed esperienza religiosa: elementi per una lettura psicologica, in VAN LOOY

L. - MALIZIA G. (Edd.), Formazione professionale salesiana. Proposte in una pro-
spettiva multidisciplinare, Enciclopedia delle Scienze dell’Educazione 65, Roma,
LAS 1998, 41-60.

– Abraham Maslow e Viktor E. Frankl. Os ritos de cura como auto-realização e como
busca de sentido, in DAL PINO F. et alii, Liturgia e terapia. A sacramentalidade a
serviço do homen na sua totalidade, São Paulo, Paulinas 1998, 235-275.

– Pienezza di gioia, fede in un Dio personale e orizzonti di spiritualità «precaria», in
AA.VV., Comunicando. La verità è pienezza di gioia, Botricello (Cosenza), Parroc-
chia SS. Immacolata e S. Michele 1998, 23-38.

– Prefazione, in D’ANGELO C., Fiori nella palude. I bambini e l’incesto, Uomo e salu-
te, Roma, Città Nuova 1999, 9-12.

– Životariti ali živeti? Mladi v iskanju smisla, in ŽBOVEC O. - ERJAVEC M. (Edd.),
Mladi, ulica, prihodnost. Sodobne oblike revščine mladih. Zbomik predavanj. Med-
narodni seminar, Ljubljana, Salve 1999, 111-123.

– Introduzione, in FIZZOTTI E. - SQUARCINI F. (Edd.), L’Oriente che non tramonta.
Movimenti religiosi di origine orientale in Italia, Biblioteca di Scienze Religiose
154, Roma, LAS 1999, 11-15 (in coll. con Squarcini F.).

– Ma quanto «fa bene» l’Oriente «religioso»?, in Ibidem, 71-94.
– Riflessioni conclusive e possibili sviluppi, in Ibidem, 243-254 (in coll. con Squar-

cini F.).
– Il segreto della vita, in BIANCHI E. et alii, L’amore vince la paura. La relazione co-

me benevolenza, Milano, Paoline 1999, 83-100.
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– Psicologia della religione, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omile-
tica, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 1279-1284.

– Nuovi Movimenti Religiosi, in TRENTI Z. et alii, Religio. Enciclopedia tematica della
educazione religiosa. Catechesi - Scuola - Mass Media, Casale Monferrato (Ales-
sandria), Piemme 1998, 731-733.

– Parareligioso (esoterismo), in Ibidem, 741-742.
– Spiritualità, in Ibidem, 779-780.
– Sviluppo morale-religioso, in Ibidem, 784-786.
– La scomparsa di Viktor E. Frankl e l’eredità della logoterapia in Italia, in «Orien-

tamenti Pedagogici» 45 (1998) 88-97.
– La pedofilia, in «Sìlarus» 38 (1998) 196, 8-9.
– Pienezza di gioia, fede in un Dio personale e orizzonti di spiritualità «precaria», in

«Sìlarus» 38 (1998) 199, 54-60.
– Viktor E. Frankl: un legado de sentido. Mensaje de apertura, in «Logo (teoría

terapia actitud)» 14 (1998) 26-27, 4-6.
– Prevención del malestar existencial juvenil, in Ibidem, 71-79.
– «Wenn ich es nicht tue, wer soll es tun?», in «The International Journal of Logother-

apy and Existential Analysis» 6 (1998) 1, 27-31.
– Religion, Heilung und Sinn des Lebens. Der Beitrag der Logotherapie und Existenz-

analyse von Frankl zur Religionspsychologie, in «The International Journal of Logo-
therapy and Existential Analysis» 6 (1998) 2, 76-88.

– Religija, ozdravljenje i smisao života. Frankl i logoterapija, in «Kateheza» 20
(1998) 4, 322-330.

– Ricerca della felicità o conquista della salvezza? Appunti per una lettura psicologi-
ca, in «Anime e corpi» 36 (1998) 195, 7-31.

– Ricerca della felicità o conquista della salvezza? Appunti per una lettura psicologi-
ca. 2ª parte , in «Anime e corpi» 36 (1998) 195, 435-460.

– La «New Age»: nostalgia e fraintendimento del «sacro», in «Scuola Italiana Moder-
na» 106 (1998) 6, 6.8.

– Viktor E. Frankl: lottare per la vita, sempre!, in «Attualità in Logoterapia» (1998)
5-11.

– Recenti pubblicazioni di Frankl in italiano, in «Attualità in Logoterapia» (1998) 57-
64.

– Educar en el sentido de la vida, in «Revista Mexicana de Logoterapia» 1 (1998) 1,
23-26.

– Reflections on Viktor Frankl, in «Viktor Frankl-Stigting Joernaal» 4 (1999) 1, 12-21.
– Una rivista, un’eredità, un compito, in «Attualità in Logoterapia» 1 (1999) 1, 3-4.
– Orizzonti di religiosità… precaria. Le proposte «terapeutiche» dei Nuovi Movimenti

Religiosi, in «Orientamenti Pedagogici» 46 (1999) 2, 201-224.
– Logoterapia: una via integrale alla salute, in «Attualità in Logoterapia» 1 (1999) 2,

3-6.
– Vivere per sopravvivere. Victor E. Frankl e la speranza nel futuro, in Ibidem, 59-72.
– La persona in psicologia da Freud a Frankl, in «Liberamente» 3 (1998-1999) 4/5,

69-80.
– Esperienza religiosa, nuove esigenze religiose e cultura educativa, in «Orientamenti

Pedagogici» 46 (1999) 3, 576-584.
– Sport e violenza: un circolo vizioso da spezzare. Suggestioni educative, in «Orien-

tamenti Pedagogici» 46 (1999) 5, 809-819 (in coll. con J. Bajzek).
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– Coraggiosi nella fedeltà, in «Attualità in Logoterapia» 1 (1999) 3, 3-4.
– Ricordi di Joseph B. Fabry, in Ibidem, 57-58.
– Testi di Frankl nelle biblioteche dell’UPS e dell’A.L.Æ.F., in Ibidem, 59-75.
– Orizzonti di religiosità… precaria, in «Vivere» 26 (1998) 251, 8-10.
– Ma è vero che la nuova religiosità rende sani?, in «Vivere» 26 (1998) 252, 8-9.
– Satana sì e Dio no? Prima parte, in «Vivere» 26 (1998) 253, 9-10.
– Satana sì e Dio no? Seconda parte, in «Vivere» 26 (1998) 254, 7-8.
– Gioia e fede per una vera spiritualità, in «Vivere» 26 (1998) 255, 6-8.
– Calabria: Le chiese puntano sulla formazione degli operatori, in «Settimana» 32

(1998) 20, 4.
– Viktor Frankl: una vita per l’uomo, in «Settimana» 32 (1998) 35, 12.
– Unitalsi: con i malati a Lourdes, in «Settimana» 32 (1998) 37, 4.
– La capacità creativa della coscienza, in «Ore undici» 10 (1998) 6, 3-5.
– La pedofilia e noi «grandi», in «Italia Caritas» 31 (1998) 1, 4.
– Giovani e progetto di vita, in «Settimana» 33 (1999) 2, 4.

GALLO LUIS A.

Pubblicazioni

– GALLO LUIS A., Lo Spirito di Vita. «Porrò il mio Spirito dentro di voi», Leumann
(Torino), LDC 1998, pp. 112.

– GALLO LUIS A., Jezusova Cerkev. Mow je in w ene za w ivlejenje sveta, Ljubliana,
Salve 1998, pp. 166.

– GALLO LUIS A., Dio nostro Padre, La ricerca religiosa. Fuori collana 6, Leumann
(Torino), LDC 1998, pp. 238.

– Lo Spirito Santo, dolce ospite dell’anima?, in CIMOSA M. et alii, La vita cristiana
come vita nello Spirito, Roma, LAS 1998, 25-34.

– Una visione d’insieme del Convegno, in GARCÍA J.M. (Ed.), Accompagnare i giova-
ni nello Spirito, Roma, LAS 1998, 211-214.

– El rostro de Dios revelado por Jesucristo, in DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVA-
NILE SALESIANA (Ed.), L’esperienza di Dio Padre nella spiritualità salesiana. Gior-
nate di spiritualità per la famiglia salesiana, Barcellona-Martí Codolar 15-17 gen-
naio 1999, Roma, Direzione generale Opere salesiane (ed. extracommerciale) 1999,
259-270.

– La comunità degli uomini in Cristo, in TRENTI Z. et alii, Religio. Enciclopedia tema-
tica della educazione religiosa. Catechesi - Scuola - Mass Media, Casale Monferra-
to (Alessandria), Piemme 1998, 189-217.

– Comunità-comunione, in Ibidem, 614-616.
– Dio, in Ibidem, 637-641.
– Discernimento, in Ibidem, 644-645.
– Ecumenismo, in Ibidem, 653-656.
– Eucaristia, in Ibidem, 660-663.
– Incarnazione (principio), in Ibidem, 678-681.
– Ministeri, in Ibidem, 714-717.
– Mistica, in Ibidem, 724-726.
– Pastorale, in Ibidem, 742-744.
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– Sacramenti, in Ibidem, 759-762.
– Solidarietà, in Ibidem, 777-779.
– In Gesù di Nazaret lo Spirito è passione per la vita, in «Note di Pastorale Giovanile»

32 (1998) 1, 52-55.
– In Gesù di Nazaret lo Spirito è figliolanza nei confronti di Dio, in «Note di Pastorale

Giovanile» 32 (1998) 2, 52-54.
– In Gesù di Nazaret lo Spirito è fraternità verso tutti, in «Note di Pastorale Giovani-

le» 32 (1998) 3, 46-48.
– In Gesù di Nazaret, lo Spirito è sorgente viva di preghiera, in «Note di Pastorale

Giovanile» 32 (1998) 7, 92-94.
– El Espíritu Santo, ¿dulce huésped del alma?, in «Didascalia» (1998) 510, 12-15.
– En Jesús de Nazaret, el Espíritu es pasión por la vida, in «Didascalia» (1998) 511,

6-10.
– En Jesús de Nazaret, el Espíritu nos hace hijos del Padre Dios, in «Didascalia»

(1998) 512, 6-10.
– En Jesús de Nazaret, el Espíritu es energía vivificante, in Ibidem, 28-31.
– En Jesús de Nazaret, el Espíritu nos hace hermanos, in «Didascalia» (1998) 513, 6-10.
– En Jesús de Nazaret, el Espíritu es ternura hacia los más pequeños, in «Didascalia»

(1998) 514, 10-14.
– En Jesús de Nazaret, el Espíritu es energía vivificante, in «Didascalia» (1998) 515,

10-14.
– En Jesús de Nazaret, el Espíritu es conocimiento penetrante, in «Didascalia» (1998)

517, 10-15.
– En Jesús de Nazaret, el Espíritu es coraje y tenacidad, in «Didascalia» (1998) 518,

14-18.
– Gesù di Nazaret, punto di arrivo di una lunga ricerca di Dio, in «Note di Pastorale

Giovanile» 33 (1999) 1, 59-61.
– Un rapporto sorprendentemente originale con Dio, in «Note di Pastorale Giovanile»

33 (1999) 2, 42-44.
– Padre di Gesù, Padre anche nostro, in «Note di Pastorale Giovanile» 33 (1999) 3,

58-60.
– Gesù ci insegna a pregare il Padre, in «Note di Pastorale Giovanile» 33 (1999) 5,

40-43.
– Traits saillants de la christologie latino-américaine, in «Mission de l’Église» (1999)

122 (supplément), 20-39.
– Magisterio eclesial y teología de la liberación, in «Salesianum» 61 (1999) 115-137.

GAMBA GIUSEPPE GIOVANNI

Pubblicazioni

– GAMBA GIUSEPPE GIOVANNI, Vangelo di San Matteo. Una proposta di lettura. Parte
Prima: Mt 1,1-4,16: Chi è Gesù Cristo, Biblioteca di Scienze Religiose 137, Roma,
LAS 1998, pp. 326.

– GAMBA GIUSEPPE GIOVANNI, Petronio Arbitro e i Cristiani. Ipotesi per una lettura
contestuale del Satyricon, Biblioteca di Scienze Religiose 141, Roma, LAS 1998,
pp. 412.
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– «Redimentes tempus» (Ef 5,16; Col 4,5), in STRUS A. - BLATNICKÝ R. (Edd.), Dum-
modo Christus annuntietur. Studi in onore del prof. Jozef Heriban, Biblioteca di
Scienze Religiose 146, Roma, LAS 1998, 113-130.

– I giorni dello Sposo. Struttura letteraria e significato funzionale di Marco 2,18-22,
in «Ricerche Teologiche» 9 (1998) 245-282.

– Il carteggio tra Seneca e San Paolo. Il «problema» della sua autenticità, in «Sale-
sianum» 60 (1998) 209-250.

– Il detto di Gesù sul fuoco (Lc 12,49) e la persecuzione dei cristiani del 64 d.Cr., in
«Salesianum» 60 (1998) 683-709.

– Il voto di Paolo a Cencre e l’«armatore» Teofilo. Ipotesi interpretativa a proposito
di Atti 18,18, in «Salesianum» 61 (1999) 3, 443-461.

– RAINER KORTE, Voci dal Profondo. Meditazioni sulle Catacombe cristiane di Roma.
Traduzione italiana a cura di Giuseppe Giovanni Gamba, Città del Vaticano, Libre-
ria Editrice Vaticana 1998, pp. 94. Originale tedesco: Leise Stimmen aus der Tiefe -
Nach-denkliches in römischen Katakomben, Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana 1998, pp. 94.

– Traduzione di: Dossier: Liturgia, chi sei? Dove vai? Testimonianze a presente e fu-
tura memoria: Reiner Kaczynski, Lavorare nello spirito del Concilio, «Rivista Li-
turgica» 85 (1998) 36-43 (dal tedesco).

– Traduzione di: WACKERBARTH DIETER, Maria nella liturgia luterana. La figura e la
presenza liturgica di Maria in relazione alle scelte di fondo bibliche della Riforma,
«Rivista Liturgica» 85 (1998) 257-292 (dal tedesco, in coll. con Holtz C.).

– Traduzione di: ALEMANY J.J., L’Enciclica «Ut unum sint» e la crisi dell’ecume-
nismo, in COFFELE G.F. (Ed.), Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato
Valentini, Biblioteca di Scienze Religiose 149, Roma, LAS 1999, 767-777 (dallo
spagnolo, in coll. con García Verdugo A.).

– Traduzione di: COTTIER G., Alcuni temi dell’ecclesiologia di Charles Journet (In re-
lazione alla domanda di perdono), in Ibidem, 565-581 (dal francese, in coll. con
Musoni A.).

– Traduzione di: DORÉ J., La Chiesa alla vigilia del Gran Giubileo 2000. Rileggere la
«Lumen gentium», in Ibidem, 615-625 (dal francese, in coll. con Musoni A.).

– Traduzione di: FRANZ A., La Chiesa come istituzione di libertà nella «Filosofia del-
la Rivelazione» di F.W.J. Schelling, in Ibidem, 217-229 (dal tedesco, in coll. con
Ferreira da Silva C.A.).

– Traduzione di: ILLANES J.L., Per una fondazione dell’azione del cristiano nel mon-
do. Considerazioni in margine al documento «Chiesa e giustificazione» della Com-
missione cattolico-luterana (1993), in Ibidem, 875-895 (dallo spagnolo, in coll. con
García Verdugo A.).

– Traduzione di: RIEDEL-SPANGENBERGER I.U., La Chiesa fiduciaria della grazia nel-
la parola e nel sacramento. Considerazioni teologico-giuridiche sull’ecumenismo,
in Ibidem, 943-965 (dal tedesco, in coll. con Graulich M.).

– Traduzione di: RODRIGUEZ P., Trinità, Chiesa, Eucaristia. Rilettura del «Documento
di Monaco» 1982, in Ibidem, 967-987 (dallo spagnolo, in coll. con García Verdugo A.).

– Traduzione di: SECKLER M., Johann Sebastian Drey (1777-1853) redivivo, in Ibi-
dem, 289-298 (dal tedesco, in coll. con Graulich M.).

– Traduzione di: WAHL O., Una celebrazione liturgica «ecumenica». Attualità della
pericope di Abramo e Melchisedech (Gn 14,18-20), in Ibidem, 409-421 (dal tedesco,
in coll. con Graulich M.).
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GAMBINO VITTORIO

Incarichi e Consulenze

– Professore all’Istituto Sacrum Ministerium della Congregazione per il Clero.
– Rivista Sacrum Ministerium della Congregazione per il Clero. Consiglio di Reda-

zione.

Pubblicazioni

– GAMBINO VITTORIO - PIGNA ARNALDO, Educare alla carità, San Cataldo (Caltanis-
setta), Centro Studi Cammarata 1998, pp. 77.

– La formazione permanente del sacerdote nell’esortazione apostolica «Pastores dabo
vobis», in «Sacrum ministerium, Congregatio pro clericis» 4 (1998) 2, 5-38.

– Pontificia Università Salesiana: Corso di formazione permanente per formatori vo-
cazionali. Un’esperienza di formazione che sta crescendo, in Ibidem, 110-112.

GARCÍA JESÚS MANUEL

Pubblicazioni

– PRELLEZO JOSÉ MANUEL - GARCÍA JESÚS MANUEL, Invito alla ricerca. Metodologia
del lavoro scientifico, Roma, LAS 1998, pp. 330.

– GARCÍA JESÚS MANUEL (Ed.), Accompagnare i giovani nello Spirito, Roma, LAS
1998, pp. 262.

– Introduzione, in GARCÍA JESÚS MANUEL (Ed.), Accompagnare i giovani nello Spiri-
to, Roma, LAS 1998, 11-14.

– Accompagnamento spirituale dei giovani: quadro di riferimento, in Ibidem, 99-125.
– Bibliografia generale, in Ibidem, 247-255 (in coll. con Zevini G.).
– Teologia e Teologia della spiritualità cristiana, in COFFELE G. (Ed.), Dilexit Eccle-

siam. Studi in onore del prof. Donato Valentini, Roma, LAS 1999, 231-244.
– Come Don Bosco, chiamati a diventare padri/madri in mezzo ai giovani, in DICA-

STERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA, Nel nome del padre. L’esperienza
di Dio Padre nella Spiritualità salesiana, Roma, S.D.B. 1999, 95-127.

– Dialogo con Jesús Manuel García, in Ibidem, 129-130.

GATTI GUIDO

Pubblicazioni

– GATTI GUIDO, Etica del las profesiones formativas, Santafe de Bogotà, S. Pablo
1998 (traduz. dall’originale italiano: Etica delle professioni normative, Leumann
(Torino), LDC 1992, pp. 187.

– Le responsabilità dell’uomo, in TRENTI Z. et alii (Edd.), Religio. Enciclopedia tema-
tica dell’educazione religiosa, Casale Monferrato (Alessandria), Piemme 1998, 219-
243.



195

– La legge dello Spirito che dà la vita, in GARCÍA J.M. (Ed.), Accompagnare i giovani
nello Spirito, Roma, LAS 1998, 127-140.

– Coscienza (formazione della), in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di
Omiletica, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 340-342.

– Ecologia, in Ibidem, 409-410.
– Formazione cristiana, in Ibidem, 570-572.
– Parenesi, in Ibidem, 1075-1076.
– Peccato, in Ibidem, 1113-1116.
– Sessualità, in Ibidem, 1443-1445.
– Virtù, in Ibidem, 1665-1667.
– Adolescenza, in LEONE S. - PRIVITERA S. (Edd.), Dizionario di Bioetica, Acireale

(Catania)-Bologna, ISB-EDB 1994, 13-15.
– Educazione morale, in Ibidem, 319-322.
– Pubertà, in Ibidem, 806-808
– La via della vita e la via della morte: teologia morale e pastorale della penitenza, in

«Salesianum» 61 (1999) 35-55.
– Il senso del No per dire meglio il proprio Sì, in «Note di Pastorale Giovanile»

(1998) 1, 40-43.

GEVAERT JOSEPH

Pubblicazioni

– GEVAERT JOSEPH, Studiare catechetica. Edizione interamente nuova, Roma, UPS -
Istituto di Catechetica 1998, pp. 139 [edizione non commerciale].

– GEVAERT JOSEPH, Studiare catechetica. Quarta edizione aggiornata e integrata,
Roma, UPS - Istituto di Catechetica 1999, pp. 169 [edizione non commerciale].

– GEVAERT JOSEPH (Ed.), Rassegna delle riviste. Selezione Internazionale di articoli
di catechetica, nuova edizione in 4 volumi, Roma, UPS - Istituto di Catechetica
1996-1998, pp. 351+386+417+300 [edizione non commerciale].

– BISSOLI CESARE - GEVAERT JOSEPH (Edd.), La formazione dei catechisti. Problemi
di oggi per la catechesi di domani, Leumann (Torino), LDC 1998, pp. 222.

– Traduzione di: SAUER RALPH, Da Vancouver a Graz. Il movimento ecumenico e la
lotta per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato, in NANNI C. - RIZZI A. -
SAUER R. - SCHLÜTER R., Pace, giustizia, salvaguardia del creato, Roma, LAS
1998, 11-30.

– Traduzione di: SCHLÜTER RICHARD, Apprendimento ecumenico. Aspetti pedagogici
e teologici di un nuovo concetto di pedagogia religiosa, in Ibidem, 49-72.

– Traduzione di: JENDORFF BERNHARD, Il tirocinio didattico dell’insegnante di reli-
gione, in «Orientamenti Pedagogici» 45 (1998) 2, 312-323.

– Traduzione di: STAELENS FREDDY, La corrispondenza degli ammiratori belgi di don
Bosco. Profilo socio-religioso dei corrispondenti, precursori indiretti dei Salesiani e
delle Suore salesiane, in «Ricerche Storiche Salesiane» 18 (1999) 1.

– L’esperienza della trascendenza e il suo rapporto con la trasmissione della fede, in
«Itinerarium» 7 (1999) 12, 105-126.
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GIANETTO UBALDO

Pubblicazioni

– La situazione attuale della formazione dei catechisti, in BISSOLI C. - GEVAERT J.
(Edd.), La formazione dei catechisti. Problemi di oggi per la catechesi di domani,
Leumann (Torino), LDC 1998, 21-31.

– Le possibili nuove prospettive per la formazione del catechista, in Ibidem, 51-59.
– Catechismi del sec. XIX, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omileti-

ca, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 242-245.
– Istruzione cristiana, in Ibidem, 725-732.
– El nuevo «Directorio General para la catequesis», in «Misión Joven» 38 (1998)

255, 5-11.

GIANNATELLI ROBERTO

Corsi e Convegni

– Strasburgo (Francia). Seminario su: «L’impatto delle nuove tecnologie dell’informa-
zione nella scuola». Partecipazione su invito del Consiglio d’Europa (16-18 novem-
bre 1998).

– Potenza. Istituto Superiore di Scienze religiose. Lezioni su: Chiesa e comunicazione
e Educazione ai media (4 febbraio 1999).

– Città del Vaticano. Riunione plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni
Sociali. Comunicazione su: Chiesa e formazione degli operatori pastorali alla co-
municazione sociale (4 marzo 1999).

– Brescia. Colloquio internazionale su: «La scuola nell’epoca delle nuove tecnologie»,
promosso dall’Università Cattolica in collaborazione con il “Forum international des
Sciences Humaines”. Partecipazione (17-21 marzo 1999).

– Napoli. Istituto universitario “Suor Orsola Benincasa”. Due lezioni al Master “Co-
municazione ed educazione” (e successivamente al Convegno) (26 e 30 marzo
1999).

– Montserrat (Spagna). Riunione delle Commissioni episcopali per la comunicazione
sociale d’Europa. Partecipazione come esperto, su invito della CEI (7-11 aprile
1999).

– Roma. Rotary Club. Conferenza su: La struttura didattica della Media education
(24 aprile 1999).

– Catania. Corso di aggiornamento per il clero. Lezione su: Catechesi, comunicazione,
media (29 giugno 1999)

– Chianciano, Siena. Seminario su: «La figura dell’operatore per la cultura e la comu-
nicazione» promosso dalla CEI. Relazione e coordinamento della Sessione di studio
su: La figura dell’operatore per la cultura e la comunicazione (24-26 giugno 1999).

– Roma. Emittente televisiva della CEI “Sat 2000”. Rubrica “Ateneo”. Tre conversa-
zioni sui temi: Chiesa e comunicazione sociale; Catechesi e media; Media education
(maggio 1999).
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Incarichi e Consulenze

– Consultore del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali della Santa Sede.
– Collaboratore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI.
– Condirettore della collana “Vivere con i media”.
– Direttore della “Summer School” sulla Media education (Corvara, 10-17 luglio

1999).
– Membro della Commissione per la Media education della FIUC (Federazione Inter-

nazionale delle Università Cattoliche).

Pubblicazioni

– GIANNATELLI ROBERTO - VIGANÒ DARIO (Edd.), Parrocchia.net. Come creare e ge-
stire al meglio la rete di comunicazione parrocchiale, Leumann (Torino), LDC
1999, pp. 198.

– Educazione ai media e formazione dei futuri sacerdoti, in C.E.I., Fede, libertà, intel-
ligenza. Forum del progetto culturale, Casale Monferrato (Alessandria), Piemme
1998, 308-313.

– Gli «Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti della
comunicazione sociale» dopo dodici anni: un bilancio e alcune prospettive, in «Se-
minarium» 2 (1998) 285-304.

– Chiesa e comunicazioni sociali: l’insegnamento della Chiesa cattolica nei documen-
ti pontifici e conciliari, in Ibidem, 395-410.

– L’impatto delle nuove tecnologie dell’informazione (NTI) sulla scuola: problemi e
prospettive, in «InterMed» 2 (1999) 8-9.

– «Media education ed esperienze di networking», in Congresso mondiale su Co-
municazione ed Educazione, São Paulo 1998 (su CD-Rom).

GIANOLA PIETRO

Pubblicazioni

– GIANOLA PIETRO, Formare Consacrati, voll. I e II, Roma, UPS 1998, pp. 114 e 294.
– Bibliografia, in Dizionario di Pastorale delle Vocazioni, Roma, Rogate 1999.
– Educatori, in Ibidem.
– Istituti religiosi con carisma vocazionale, in Ibidem.
– Magistero e pastorale delle vocazioni, in Ibidem.
– Testimonianza, in Ibidem.
– Progettare l’educazione: per l’identità, l’appartenenza, la partecipazione, in

«Orientamenti Pedagogici» 45 (1998) 6, 1013-1037.
– Modalità e compiti dell’educazione, in «Rogate Ergo» 61 (1998) 3, 14-19.
– Educare alla vita in dimensione missionaria, in «Rogate Ergo» 61 (1998) 10, 19-23.
– Parrocchie senza preti. I «laici pastori»?, in «Rogate Ergo» 61 (1998) 11, 15-18.
– Bibliografia ragionata sul tema della Giornata: «Tu sei la mia gioia... Eccomi», in

«Vocazioni» 15 (1998) 1, 43-45.
– La pedagogia della vocazione, in «Vocazioni» 15 (1998) 3, 25-28.
– Bibliografia ragionata dei documenti della Chiesa sulla pastorale vocazionale dopo
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il Concilio, in Ibidem, 51-54.
– Bibliografia ragionata sul Catechismo dei Giovani/2 «venite e vedrete», in «Voca-

zioni» 15 (1998) 4, 57-61.
– Fedeli alla vocazione, questione anche di educazione, in «Rogate Ergo» 62 (1999)

2, 10-14.
– Bibliografia ragionata sul tema della fedeltà, in «Vocazioni» 16 (1999) 1, 54-57.
– Educare i giovani alla conversione, in «Vocazioni» 16 (1999) 2, 29-34.

GIRAUDO ALDO

Pubblicazioni

– Il Volto di Dio Padre nella spiritualità e nella pedagogia salesiana, in DICASTERO

PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA, Nel nome del Padre. L’esperienza di
Dio Padre nella spiritualità salesiana, Giornate di spiritualità per la Famiglia sale-
siana, Roma, Editrice S.D.B. 1999, 65-80.

– Salesiani in Piemonte nel periodo bellico: percezione degli eventi e scelte operative,
in GARIGLIO B. - MARCHIS R. (Edd.), Cattolici, ebrei ed evangelici nella guerra. Vi-
ta religiosa e società 1939-1945, Milano, Franco Angeli 1999, 165-218.

GOYA BENITO

Corsi e Convegni

– Roma. IPT. Convegno su: «L’incontro delle Vie: dalla Sofferenza alla liberazione».
Partecipazione (1 novembre 1998).

– Roma. Federazione delle Scolopie. Corso su: Vita Consacrata, aspetti psicologici,
(9-13 febbraio 1999).

– Roma. “Teresianum”. Settimana di spiritualità. Conferenza su: Nostalgia del Padre,
in una "società senza padri" (21 febbraio 1999).

– Roma. UPS. Convegno su: «L’oriente che non tramonta. Futuro e destino delle cor-
renti religiose orientali in Italia». Partecipazione (21 maggio 1999).

Incarichi e Consulenze

– Consultore della Congregazione per le Cause dei Santi.

Pubblicazioni

– GOYA BENITO, Formación integral a la vida consagrada. A la luz de la exhortación
possinodal, Madrid, San Pablo 1998.

– GOYA BENITO, Psicologia e Vida Consagrada, Sâo Paolo (Brasil), Paulus 1999.
– Nostalgia del Padre in una "società senza padri", in AA.VV., Dio Padre di tutti,

Roma, Teresianum 1999, 17-41.
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GOZZELINO GIORGIO

Pubblicazioni

– GOZZELINO GIORGIO, Ecco tua madre. Breve saggio di mariologia sistematica,
Leumann (Torino), LDC 1998, pp. 142.

– GOZZELINO GIORGIO, L’unità in Dio, Quaderni dell’Opera dell’Amore Infinito 21,
Torino, Scuola Grafica Salesiana 1998, pp. 16.

– Escatologia, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann
(Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 449-453.

– Grazia, in Ibidem, 659-664.
– Religiosi/Religiose, in Ibidem, 1338-1341.
– Presenza di Dio, in AA.VV., Dizionario di Mistica, Città del Vaticano, Libreria Edi-

trice Vaticana 1998, 1038-1040.
– Promozione umana, in Ibidem, 1043-1044.

GROPPO GIUSEPPE

Pubblicazioni

– Teologia e scienze dell’educazione. Premesse per una collaborazione interdiscipli-
nare finalizzata a risultati transdisciplinari, in COFFELE G. (Ed.), Dilexit Ecclesiam.
Studi in onore del prof. Donato Valentini, Biblioteca di Scienze Religiose 149, Ro-
ma, LAS 1999, 245-276.

– Educazione cristiana, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica,
Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 419-429.

– Interdisciplinarità e Transdisciplinarità. Una proposta a partire da un recente Di-
zionario di Scienze dell’educazione, in «Cultura e educazione» 11 (1998-1999) 2, 7-
16.

– Liberare l’amore. Riflessioni in margine ad un libro di U. Borghello, in «Orienta-
menti Pedagogici» 46 (1999) 133-139.

HERIBAN JOZEF

Pubblicazioni

– HERIBAN JOZEF, Úvody do Starého i Nového zákona. Sväté písmo «elektronická ver-
zia» [Introduzione all’Antico e al Nuovo Testamento. Sacra Scrittura in «versione
elettronica»], Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1998 (in slovacco).

– HERIBAN JOZEF, Príručný lexikón biblických vied. Tretie opravené a doplnené vyda-
nie [Lessico terminologico delle scienze bibliche. 3a ed. riveduta ed ampliata], Bi-
blica 4, Bratislava, Vydavatel’stvo Don Bosco 1998, pp. 1376 (in slovacco).

– Il Cristo «preesistente», o Gesù Cristo nella sua esistenza divino-umana?, in MRÁ-
ZEK J. - BRODSKÝ Š. - DVOŘÁKOVÁ R. (Edd.), Epitoauto. Studies in honour of Petr
Pokorný on his sixty-fifth birthday, Praha-Třebnice, ETF UK-Mlýn 1998, 149-162. 

– Lettera di Giacomo, in SODI M. - TRIACCA A. M. (Edd.), Dizionario di Omiletica,
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Leumann (Torino)-Gorle(Bergamo), LDC-Velar 1998, 771-777.
– Paolo di Tarso, in Ibidem, 1064-1069.
– Kirisuto sanka [Inni cristologici], in Shin Katorikku Daijiten - The New Catholic

Encyclopedia, 4 v. To-kyo-, Sophia University - Kenkyu-sha 1998; v. 2°, 498, (in giap-
ponese).

– Sväté písmo vo vydaniach Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme [Sacra
Scrittura nelle edizioni dell’Istituto slovacco dei ss. Cirillo e Metodio di Roma], in
«Most» 43 (1999) 1-4, 95-116 (in slovacco).

IACOANGELI ROBERTO

Pubblicazioni

– Ilario di Poitiers, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leu-
mann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 699-703.

KAPPLIKUNNEL MATHEW

Corsi e Convegni

– Hyderabad (India). Dicastero della Formazione della Congregazione Salesiana per
confratelli di Asia e Africa. Corso di Salesianità (7-17 aprile 1999).

– Como. Istituto Storico Salesiano e Associazione Cultori Storia Salesiana. Seminario
su: «Significato e portata dell’azione della Famiglia Salesiana fra il 1880 e il 1921».
Partecipazione (27 luglio - 1 agosto 1999).

– Vishwa Jyothi, Karunapuram (India). Studentato di Filosofia. Lezioni su: Sistema
Preventivo (16-21 agosto 1999).

LEVER FRANCO

Corsi e Convegni

– Trevi, Perugia. Convegno Nazionale dei Direttori degli Uffici Diocesani della Co-
municazione Sociale. Comunicazione su: I centri di formazione per le comunicazio-
ni sociali (5-7 novembre 1998).

– Louvain-la-Neuve & Leuven (Belgio). III General Meeting of the FiuCom: «Build-
ing the puzzle». Partecipazione (29 - 31 gennaio 1999).

– Città del Vaticano. Convegno Internazionale su: «La televisione e le celebrazioni li-
turgiche presiedute dal Santo Padre nel Grande Giubileo del 2000». Intervento su:
Cosa chiedono gli spettatori? (11 - 13 febbraio 1999).

– Quito (Ecuador). Primo Incontro delle Facoltà Salesiane di Comunicazione Sociale.
Partecipazione (15 - 22 maggio 1999).

– Chianciano, Siena. CEI, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali. Seminario
di studio: «Una nuova figura di operatore pastorale». Partecipazione (24 - 26 giugno
1999).
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Incarichi e Consulenze

– Membro della Commissione Nazionale Valutazione Cinema.

Pubblicazioni

– LEVER FRANCO - MAURIZIO LUCILLO - TRENTI ZELINDO, Il nuovo Cultura e Religio-
ne, Corso di religione cattolica per il triennio delle scuole medie superiori (II volu-
me), Torino, SEI 1998, pp. 402.

– Comunicazione, Media e Comunità, in «Seminarium» 38 (1998) 2, 365- 384.
– Dossier: Facoltà e Centri di Studio romani per la formazione alla Comunicazione

Sociale a servizio ecclesiale, in Ibidem, 412 - 423.
– Media, dalla parte sbagliata?, in «Speciale SIR» (05.05.1999) ii.

LEWICKI TADEK

Corsi e Convegni

– Marano sul Panaro, Modena. XV Festival Nazionale Teatro dei Ragazzi. Ricercatore
- osservatore per la ricerca Mappa Rassegne Teatro Scuola - Osservatorio Nazionale
1999 (19 aprile - 8 maggio 1999).

– Roma. UPS. XXI Convegno W La Vita su: «Religione e Arte». Relazione su: Gli
alunni della scuola primaria di fronte alla comunicazione artistico-religiosa: il caso
del teatro ragazzi (26 giugno 1999).

– Tione, Trento. Seminari per il gruppo direttivo della Cooperativa “L’Ancora” su:
L’arte nell’educazione e nell’animazione, e su: La figura dell’animatore: dalle teo-
rie alla prassi formativa (luglio 1999).

Incarichi e Consulenze

– Membro della Commissione del Concorso Internazionale di Drammaturgia Religio-
sa, indetto dalla Commissione Artistico-Culturale del Grande Giubileo dell’Anno
2000.

Pubblicazioni

– Il teatro e l’IRC, in RUTA G. (Ed.), Cose antiche e cose nuove. La didattica dell’IRC
tra tradizione e prospettive, Messina, Coop. S. Tommaso 1998, 283-306.

– A Short Story of the ‘Theatrical Animation’ and of Its Recent Heir, ‘Education to the
Theatre’, in Drama Now! And the Challenge of Tomorrow?, Atti del convegno in-
ternazionale, 14-17 aprile 1998, Christchurch College, Canterbury - Inghilterra,
London, National Drama 1998, 34-44.

– Il potere simbolico della drammatizzazione e del teatro nell’IRC, in RUTA G. (Ed.),
L’Insegnamento della Religione Cattolica nel mondo dei simboli, Messina, Coop. S.
Tommaso 1999, 243-269.

– Dramma sacro, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leu-
mann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 399-403 (in coll. con Doglio F.).
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– Catechesi e teatro… non un confronto, ma un arricchimento. Parte 1, in «Catechisti
Parrocchiali» (1998) gennaio, 25-27.

– Catechesi e teatro… non un confronto, ma un arricchimento. Parte 2, in «Catechisti
Parrocchiali» (1998) febbraio, 26-28.

LOSS NICOLÒ MARIA

Pubblicazioni

– Amos (Libro di -), in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leu-
mann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 36-42.

MACARIO LORENZO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia.
Corsi di: Pedagogia generale e Pedagogia familiare.

– Roma. Convegno su: «Giovani Orientamento Educazione». Partecipazione e rela-
zione su: L’orientamento dei giovani in un mondo che cambia (3-5 gennaio 1999).

Incarichi e Consulenze

– Consulenza psicopedagogica ai Seminaristi del Seminario S. Pio X di Catanzaro.
– Consulenza psicopedagogica in Scuole cattoliche.

Pubblicazioni

– MACARIO LORENZO, Imparare a vivere da uomo adulto. Note di metodologia del-
l’educazione, 3ª edizione riveduta, Enciclopedia delle Scienze dell’Educazione 51,
Roma, LAS 1998, pp. 261.

– Orientamenti di metodologia nell’educazione sessuale, in DI PIETRO M.L. - SGREC-
CIA E. (Edd.), Interrogativi per la bioetica, Brescia, La Scuola 1998, 149 - 191.

MAFFEI GIUSEPPE

Pubblicazioni

– L’ecumenismo e Hans Urs von Balthasar, in COFFELE G. (Ed.), Dilexit Ecclesiam.
Studi in onore del prof. Donato Valentini, Roma, LAS 1999, 895-940.
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MALIZIA GUGLIELMO

Corsi e Convegni

– Bologna. Tavola rotonda organizzata dall’Aeca su: «Costruire la seconda opportuni-
tà». Partecipazione (20 novembre 1998).

– Bruxelles (Belgio). Incontro transnazionale di presentazione dei risultati della ricer-
ca Ofinet-Mobil 2000. Conferenza (24-25 novembre 1998).

– Venezia. Seminario sull’Educazione Religiosa Scolastica organizzato dall’Istituto di
Catechetica. Conferenza (27-28 novembre 1998).

– Roma. Tavola rotonda su: «La riforma scolastica. Scuola pubblica, scuola privata».
Partecipazione (2 dicembre 1998).

– Catania. Seminario del CNOS-FAP su: «Orientamento e formazione». Conferenza
(11-12 dicembre 1998).

– Roma, Seminario del CIOFS-FP su: «Orientamento». Conferenza (11-13 marzo 1999).
– Strasburgo (Francia). VI sessione plenaria del Comitato dell’Istruzione Superiore e

della Ricerca del Consiglio d’Europa. Partecipazione in rappresentanza della Santa
Sede (16-18 marzo 1999).

– Firenze. Convegno Interregionale in preparazione all’Assemblea Nazionale sulla
Scuola Cattolica. Conferenza (8 maggio 1999).

– Ortona, Chieti. Seminario sul Disagio Sociale in Abruzzo, promosso dalla Delega-
zione CNOS-FAP di quella Regione. Conferenza (28 maggio 1999).

– Roma. Lezioni in un Master (27 giugno 1999).
– Vigo di Fassa, Trento. Corso di aggiornamento sull’Insegnamento della Religione

Cattolica. Lezioni (7-14 luglio 1999).
– Camigliatello Silano, Cosenza. Corso di aggiornamento sull’Insegnamento della Re-

ligione Cattolica. Lezioni (27-29 luglio 1999).
– Milano. Giornata Salesiana della Scuola e della Formazione Professionale organiz-

zata dall’Ispettoria Lombardo-Emiliana. Conferenza (3 settembre 1999).
– Roma. Convegno Interregionale in preparazione all’Assemblea Nazionale sulla

Scuola Cattolica. Conferenza (23 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica della CEI.
– Delegato della Santa Sede presso il Comitato dell’Istruzione Superiore del Consiglio

d’Europa.
– Consulente della Presidenza Nazionale del CNOS-FAP.
– Garante Scientifico dei Corsi per Dirigenti Scolastici - “Ati Dirigenti 2000”.
– Consulente di Aeca (Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi Forma-

zione Professionale).
– Membro del Consiglio di Amministrazione dell’ISRE (Istituto superiore internazio-

nale salesiano di ricerca educativa).
– Membro della Direzione di “Rassegna CNOS” e di “Scuola Viva”.
– Membro della Redazione di “Dirigenti Scuola”.
– Direttore della 2a Indagine nazionale sull’orientamento (1998-1999).
– Direttore della Indagine sui bisogni di FP tra i giovani svantaggiati dell’Abruzzo

(1998-1999).
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Pubblicazioni

– PENNER FULVIO - MALIZIA GUGLIELMO et alii, Standard formatori, Roma, ISFOL
1998, pp. 304.

– MALIZIA GUGLIELMO et alii, Le scienze sociali, Torino, SEI 1999, pp. 334.
– VAN LOOY LUC - MALIZIA GUGLIELMO (Edd.), Formazione Professionale Salesiana.

Proposte in una prospettiva interdisciplinare, Roma, LAS 1998, pp. 428.
– MALIZIA GUGLIELMO - PIERONI VITTORIO (Edd.), L’educazione alla salute nella

scuola dell’autonomia. Un’indagine a Roma e Provincia, Milano, Franco Angeli
1999, pp. 345.

– Il dirigente e l’organizzazione: problemi e prospettive, in VAN LOOY L. - MALIZIA

G. (Edd.), Formazione Professionale Salesiana. Proposte in una prospettiva interdi-
sciplinare, Roma, LAS 1998, 121-135.

– La formazione professionale e la transizione formazione-lavoro: problemi e pro-
spettive, in BESOZZI E. (Ed.), Navigare tra formazione e lavoro, Roma, Carocci
1998, 89-104.

– Orientamenti pedagogici e didattici privilegiati nell’IRC a confronto con le riforme
scolastiche. Sguardo sul «campo», in RUTA G. (Ed.), Cose antiche e cose nuove,
Messina, Coop. S. Tommaso 1998, 17-36.

– Una scuola nuova: per quale società?, in FIDAE, Una scuola nuova per una società
nuova, Roma, 1998, 70-103.

– Una sintesi in trasversale, in VAN LOOY L. - MALIZIA G. (Edd.), Formazione Pro-
fessionale Salesiana. Proposte in una prospettiva interdisciplinare, Roma, LAS
1998, 391-417 (in coll. con Van Looy L.).

– Il sistema formativo e le sfide di una società in transizione, in CAZORA RUSSO G.
(Ed.), Crollo delle ideologie o silenzio dei valori?, Milano, Franco Angeli 1998, 77-
94.

– Il cammino delle riforme. Tra razionalizzazione e libertà, tra efficienza ed egua-
glianza, in CSSC - CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA, Scuola cattolica in
Italia. Primo rapporto, Brescia, Editrice La Scuola 1999, 11-57 (in coll. con Stenco
B.).

– La scuola cattolica in cifre. Primi risultati di un’indagine quali-quantitativa, in Ibi-
dem, 287-339 (in coll. con Monni G., Pieroni V., Stenco B.).

– Le premesse teoriche, in MALIZIA G. - PIERONI V. (Edd.), L’educazione alla salute
nella scuola dell’autonomia. Un’indagine a Roma e Provincia, Milano, Franco An-
geli 1999, 21-58 (in coll. con Pieroni V.).

– L’indagine sul campo, in Ibidem, 59-83 (in coll. con Pieroni V., Sarti S.).
– Il campione dei genitori, in Ibidem, 234-256.
– Conclusioni generali, in Ibidem, 261-336 (in coll. con Pieroni V.).
– Ambienti, istituzioni, organizzazioni nel processo di socializzazione/educazione reli-

giosa, in TRENTI Z. et alii, Religio. Enciclopedia tematica della educazione re-
ligiosa, Casale Monferrato (Alessandria), Edizioni Piemme 1998, 323-331.

– Associazione/movimento, in Ibidem, 597-600.
– Autonomia scolastica, in Ibidem, 600-602.
– Consumo, in Ibidem, 617-618.
– Gruppo/Aggregato, in Ibidem, 669-672.
– Lavoro, in Ibidem, 696-699.
– I soggetti dell’ER nel quadro di un sistema formativo integrato, in Ibidem, 317-322.
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– Il Centro Studi per la Scuola Cattolica. Nuove prospettive per la ricerca, in «Qua-
derni della Segreteria Generale CEI» 2 (1998) 28, 73-97 (in coll. con De Giorgi P.,
Monni G.).

– Le nuove tecnologie: risorsa o discriminazione nell’educazione per tutti?, in «Semi-
narium» 38 (1998) 3, 651-673.

– Scuola cattolica, parità e privato sociale. Le proposte recenti del governo, in «La
società» 8 (1998) 3, 601-614.

– Scuola, FP e mondo del lavoro. Dinamiche e prospettive, in «Rassegna CNOS» 14
(1998) 1, 29-44.

– Situazione socio-religiosa a Civitavecchia e condizione giovanile, in «Orientamenti
Pedagogici» 45 (1998) 4, 658-679 (in coll. con Mion R., Pieroni V.).

– Verso un servizio di orientamento polifunzionale e transnazionale. Il Progetto Ofi-
net-Mobil 2000. Transnazionalità di un modello oggetto di ricerca-valutazione in
Francia, Germania, Italia, Spagna, in «Rassegna CNOS» 15 (1999) 1, 43-60 (in
coll. con Nanni C., Pieroni V.)

– L’educazione per il XXI secolo: le prospettive culturali in un’ottica comparata, in
«Scuola Viva» 34 (1998) 1, 12-15.

– L’elevazione dell’obbligo. L’impostazione è ancora scuolacentrica, in «Scuola Vi-
va» 34 (1998) 3, 2-5.

MANTOVANI MAURO

Corsi e Convegni

– S. Giovanni in Fiore, Cosenza. 5° Congresso internazionale di studi gioachimiti su:
«Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III». Comunicazione
su: Due questioni inedite di Giovanni di Napoli su temi gioachimiti (16-21 settembre
1999).

Pubblicazioni

– TOSO MARIO - MANTOVANI MAURO (Edd.), Terzo settore e giovani. Essere prota-
gonisti in una società in trasformazione, Ieri Oggi Domani 32, Roma, LAS 1998,
pp. 272.

– MANTOVANI MAURO - THURUTHIYIL SCARIA - TOSO MARIO (Edd.), Fede e ragione.
Opposizione, composizione?, Biblioteca di Scienze Religiose 148, Roma, LAS 1999,
pp. 357.

– «Non profit» e/o «for profit»: l’esperienza dell’«economia di comunione», in TOSO

M. - MANTOVANI M. (Edd.), Terzo settore e giovani. Essere protagonisti in una so-
cietà in trasformazione, Ieri Oggi Domani 32, Roma, LAS 1998, 195-228.

– Là dove osa la ragione. Dalla «Dei Filius» alla «Fides et ratio», in MANTOVANI M.
- THURUTHIYIL S. - TOSO M. (Edd.), Fede e ragione. Opposizione, composizione?,
Biblioteca di Scienze Religiose 148, Roma, LAS 1999, 59-84.

– Formarsi in sapienza. Vita consacrata e formazione culturale, in «Ricerche teologi-
che» 9 (1998) 1, 203-213.

– Una nuova stagione della sapienza? (Editoriale), in «Unità e Carismi» 8 (1998) 2,
2-3.
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– «Io per voi studio». Il Rettor Maggiore dei Salesiani sullo studio e sul lavoro educa-
tivo, in Ibidem, 43-48.

– Tommaso d’Aquino sulla creazione «de nihilo» e «ab initio temporis». Un commen-
to continuo e progressivo al Concilio Lateranense IV: contributo unitario e di gene-
re vario, in «Salesianum» 60 (1998) 729-757.

– Incontro con la Comunità di Sant’Egidio, in «Unità e Carismi» 8 (1998) 3-4, 45-49.

MARCUZZI PIERO GIORGIO

Corsi e Convegni

– Roma. Arcisodalizio della Curia Romana. Ciclo di Conferenze su: «I beni temporali
della Chiesa». Conferenza conclusiva su: Le pie fondazioni (10 dicembre 1998).

Incarichi e Consulenze

– Membro della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale.
– Membro dell’Associazione Canonistica Italiana (ASCAI).
– Membro della «Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo».
– Consultore del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi.
– Consultore dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.
– Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede.
– Consultore della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.
– Membro della Commissione interdicasteriale della Congregazione per l’Educazione

Cattolica.

Pubblicazioni

– Applicazione di «aequitas et epikeia» ai contenuti della Lettera della Congregazione
per la Dottrina della Fede del 14 settembre 1994, in CONGREGAZIONE PER LA DOT-

TRINA DELLA FEDE, Sulla pastorale dei divorziati risposati. Documenti, commenti e
studi, Documenti e studi 17, Città del Vaticano 1998, 88-98.

– Le fondazioni pie (cann. 1303-1310 CIC), in I beni temporali della Chiesa, Studi
giuridici L - Annali di dottrina e giurisprudenza canonica, Vol. 24, a cura dell’Ar-
cisodalizio della Curia Romana, Città del Vaticano 1999, 223-262.

– Proibizione di predicare, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omileti-
ca, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 297-298.

MARIN MAURIZIO

Pubblicazioni

– La ricerca della verità nella filosofia greca, in MANTOVANI M. - THURUTHIYIL S. -
TOSO M. (Edd.), Fede e ragione. Opposizione, composizione?, Roma, LAS 1999,
11-28.

– Empedocle, il pitagorico di Afrodite, in «Salesianum» 60 (1998) 1, 65-80.
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– Il divino nell’uomo: attivo e passivo nell’intelletto secondo Aristotele, in «Salesia-
num» 60 (1998) 4, 639-682.

– Il valore dell’άκίνητον nelle riflessioni di Aristotele, in «Salesianum» 61 (1999)
241-256.

MARITANO MARIO

Corsi e Convegni

– Sacrofano, Roma. Seminario di studio su: «L’escatologia nei primi due secoli cri-
stiani». Partecipazione (15 ottobre 1998).

– Roma. UPS. Convegno su: «Fede e ragione». Partecipazione (29 ottobre 1998).
– Roma. Istituto Sacro Cuore. «Lectio origeniana sul Commento e sulle Omelie orige-

niane al Cantico dei Cantici». Partecipazione e lezione su: Il libro III del Commento
al Cantico dei Cantici (gennaio-aprile 1999).

– Sacrofano, Roma. XV Assemblea nazionale del Turismo Giovanile Salesiano. Rela-
zione su: Il giubileo nella storia e nella pietà popolare (19-21 febbraio 1999).

– Torreglia, Padova. Convegno su: «Apocalittica e liturgia del compimento». Parteci-
pazione (3-5 maggio 1999).

– Roma. UPS. Giornata di studio su: «Dottrina sociale della Chiesa e comunità eccle-
siale». Partecipazione (6 maggio 1999).

– Roma. Augustinianum. Convegno annuale degli studiosi di patristica e di antichità
cristiane su: «L’esegesi dei padri latini dalle origini a Gregorio Magno». Partecipa-
zione (6-8 maggio 1999).

– Roma. UPS. Seminario di studio su: «La poesia cristiana latina tra il IV e il V seco-
lo». Partecipazione (10 maggio 1999).

– Bologna. Università. Giornata di studio del gruppo italiano di ricerca su Origene e
l’ambiente alessandrino (“Adamantius”). Partecipazione (21 giugno 1999).

– Tarso e Antiochia (Turchia). Simposio Internazionale su S. Pietro e S. Paolo. Rela-
zione su: I diaconi nelle Lettere di Ignazio di Antiochia (26 giugno - 3 luglio 1999).

Pubblicazioni

– BOSIO GUIDO - DAL COVOLO ENRICO - MARITANO MARIO (Edd.), Introduzione ai
Padri della Chiesa. Sussidi per la didattica, Strumenti della «Corona Patrum» 6, To-
rino, SEI 1999, pp. 192.

– L’Eucaristia nei Padri Apostolici, in PANIMOLLE S. (Ed.), Dizionario di Spiritualità
Biblico-Patristica 20, Roma, Ed. Borla 1998, 12-60.

– La cura del corpo nelle «lettere pedagogiche» di Girolamo (Epp. 107. 128), in DAL

COVOLO E. - GIANNETTO I. (Edd.), Cultura e promozione umana. La cura del corpo
e dello spirito nell’antichità classica e nei primi secoli cristiani. Un Magistero an-
cora attuale?, Convegno internazionale di studi, Oasi «Maria Santissima» di Troina
29 ottobre - 1° novembre 1997, Troina, Oasi Editrice 1998, 309-339.

– La Sacra Scrittura nei Sermoni e nel ministero episcopale di Massimo di Torino, in
FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - SEZIONE DI TORINO, E FA-
COLTÀ TEOLOGICA DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ SALESIANA - SEZIONE DI TORINO

(Edd.), Atti del Convegno internazionale di studi su Massimo di Torino nel XVI cen-
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tenario del Concilio di Torino (398). Torino 13-14 marzo 1998, Leumann (Torino),
LDC 1998, 116-166 [«Archivio Teologico Torinese» 4/2].

– Rassegna bibliografica su «Origene omileta», in DAL COVOLO E. - PERRONE L.
(Edd.), Mosé ci viene letto nella Chiesa. Lettura delle Omelie di Origene sulla Ge-
nesi, Biblioteca di Scienze Religiose 153, Roma, LAS 1999, 141- 162; inoltre l’In-
dice delle citazioni origeniane e l’Indice degli autori moderni, ivi, rispettivamente
pp. 163-166 e 167-168.

– Girolamo e l’accusa della metempsicosi contro Origene, in BIENERT W.A. - KÜHNE-
WEG U. (Edd.), Origeniana septima. Origenes in der auseinandersetzungen des 4.
Jahrhunderts, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 137, Leu-
ven, Peeters/University Press 1999, 261-292.

– Cirillo Alessandrino, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica,
Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 265-267

– Girolamo, in Ibidem, 656-659.
– Massimo di Torino, in Ibidem, 902-905.
– Il giubileo e i suoi segni nella storia del popolo cristiano, in «Salesianum» 61

(1999) 687-740 e in «Archivio Teologico Torinese» 5/2 (1999) 186-234.
– «Dio Padre» secondo i Padri della Chiesa, in «Ricerche teologiche» 10 (1999) 349-

369.
– «Apocalittica e liturgia del concepimento». Convegno di studio dell’Istituto di litur-

gia pastorale - Torreglia (Padova), 2-5 maggio 1999, in «Rivista Liturgica» 86
(1999) 5-6, 830-833 [relazione sul convegno].

– L’esperienza filiale di Maria nel pensiero dei Padri, in «Riparazione Mariana» 84
(1999) 1, 12-15.

– Maria icona della salvezza, in «Ecce Mater tua» 50 (1999) 1, 19-21.

MERLO PAOLO

Pubblicazioni

– Generare una persona. Aspetti antropologici ed etici, in «Nuova Secondaria» 15
(1998) 8, 74-77.

MESSANA CINZIA

Pubblicazioni

– MESSANA CINZIA, Valutazione formativa e personalità. Prospettive di sviluppo della
motivazione scolastica e della stima di sé, Roma, Carocci 1999, pp. 267.

MIDALI MARIO

Corsi e Convegni

– Roma. Assemblea dei membri delle curie generalizie. Due relazioni su: Unità e plu-
ralità del carisma: ricchezze, problemi, proposte e interpellanze ai Governi generali
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(20-21 novembre 1998).
– Roma. UPS. Seminario di ricerca dell’Istituto di Teologia Pastorale. Esposto su:

L’Animazione nella pastorale giovanile (5 dicembre 1998).
– Padova. Seminario di ricerca della Facoltà Teologica Interregionale. Due relazioni

su: Percorsi di teologia pastorale in area italiana, e su: Cultura postmoderna ed
evangelizzazione nuova (13 aprile 1999).

– Roma. UPS. Seminario di studio su: «La Dottrina sociale della Chiesa e la comunità
ecclesiale». Relazione su: Teologia pratica e dottrina sociale della Chiesa. Percorsi
nel recente contesto italiano (6 maggio 1999).

Incarichi e Consulenze

– Collaborazione all’elaborazione della Relazione al Sinodo per l’Europa dell’Unione
Superiori Generali.

Pubblicazioni

– Evangelizzazione nuova. Rilevanti indicazioni di «Fides et ratio», in MANTOVANI

M. - THURUTHIYIL S. - TOSO M. (Edd.), Fede e ragione. Opposizione, composizio-
ne?, Roma, LAS 1999, 257-274.

– Progettazione pastorale, in SODI M - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica,
Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 1263-1270.

– Percorsi di teologia pastorale. 5. La riflessione in area italiana, in «Studia Patavi-
na» 46 (1999).

MION RENATO

Corsi e Convegni

– Bruxelles (Belgio). Consiglio d’Europa per la Cooperazione Culturale. Seminario
Internazionale su: «La violenza nella scuola». Partecipazione in rappresentanza della
S. Sede (26-28 novembre 1998).

– Roma. Seminario Nazionale su: «Educare alla strutturazione dell’identità personale
nella famiglia e nella scuola». Relazione su: Il vivere maschile e femminile nella so-
cietà attuale (25-28 febbraio 1999).

– Roma. Congresso Nazionale su: «Le famiglie interrogano le politiche sociali». Re-
lazione su: Stato famiglia e scuola, il principio di sussidiarietà (29-31 marzo
1999).

– Ljubliana (Slovenia). Seminario Internazionale su: «Diventare adulti in Europa alle
soglie del 2000». Relazione su: Giovani, strada e futuro: nuove forme di povertà dei
giovani (8-10 aprile 1999).

– Barcellona (Spagna). Forum Youth of the XXI Century. Relazione su: Youth in the
Information Era (16-18 aprile 1999).

– Stoccolma (Svezia). Direzione Affari sociali ed economici del Consiglio d’Europa.
XXVI Conferenza dei Ministri Europei incaricati degli Affari Sociali. Partecipazio-
ne in rappresentanza della S. Sede (14-16 giugno 1999).

– Benediktbeuern (Germania). XXI Edizione dei Colloqui Internazionali sulla Vita Sa-
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lesiana. Relazione su: La globalizzazione e il suo influsso sulla povertà nei paesi in
via di sviluppo (27-30 agosto 1999).

Incarichi e Consulenze

– Membro del Consiglio Direttivo della Sezione “Sociologia della Religione” nel-
l’Associazione Italiana di Sociologia.

Pubblicazioni

– Il principio di sussidiarietà nella percezione di insegnanti e genitori italiani, in BO-

NETTI R. - ZANI A.V. (Edd.), Sussidiarietà e nuovi orizzonti educativi: una sfida per
il rapporto famiglia-scuola, Brescia, La Scuola 1998, 123-183.

– Credenze e significato della vita, in SCHIATTONE D. (Ed.), La religiosità nel Lazio,
Roma, La Goliardica 1998, 21-36.

– Giovani e mercato del lavoro: teorie interpretative, in TOSO M. - MANTOVANI M.
(Edd), Terzo settore e giovani. Essere protagonisti in una società in trasformazione,
Roma, LAS 1998, 249-267.

– L’inserimento lavorativo dei giovani a disagio nell’UE e nei 4 paesi di riferimento,
in MALIZIA G. - PIERONI V. (Edd.), Progetto Ofinet-Mobil 2000. Transnazionalità di
un Modello oggetto di ricerca-valutazione in Francia, Germania, Italia, Spagna,
Roma, 1998, 11-75.

– La Comunità, in MALIZIA G. et alii, Le scienze sociali, Torino, SEI 1999, 74-79 (in
coll. con Maurizio L.).

– La Società, in Ibidem, 80-86 (in coll. con Maurizio L.).
– I processi di socializzazione, in Ibidem, 87-92 (in coll. con Maurizio L.).
– I giovani tra cultura della vita e cultura della morte. Analisi fenomenologica e ipo-

tesi interpretative, in SEMERARO C. (Ed.), I giovani tra cultura della vita e cultura
della morte. Problematica e orientamenti formativi, Roma-Caltanissetta, Salvatore
Sciascia Editore 1999, 18-42.

– Odrascati v Evropi na Pragu Leta 2000, in AA.VV., Mladi, ulica, prihodnost - so-
dobneoblike revscine mladih: zbornik predavanj:mednarodni seminar, Ljubljana,
Salve 1999, 37-61.

– Famiglia e orientamento, in MALIZIA G. - NANNI C. (Edd.), Giovani, orientamento,
educazione, Roma, LAS 1999, 132-135.

– Il vivere maschile e femminile nella società attuale, in DI PIETRO M.L. (Ed.), Educa-
re all’identità sessuata, Brescia, La Scuola 1999.

– Sociologia della religione, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omi-
letica, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 1495-1500.

– Situazione socio-religiosa a Civitavecchia e condizione giovanile. Problemi e pro-
spettive, in «Orientamenti Pedagogici» 45 (1998) 6, 658-679 (in coll. con Malizia
G., Pieroni V.).

– Sociologia e scienze sociali a confronto con le sfide della società contemporanea.
Riflessioni in margine al XIV Congresso Mondiale di sociologia, in «Orientamenti
Pedagogici» 46 (1999) 1, 9-24.

– Per quali giovani la riforma? Giovani e percorsi formativi nell’esperienza della
scuola italiana alle soglie del 2000, in «Orientamenti Pedagogici» 46 (1999) 3, 461-
477.
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– Modelli di Chiesa in una società in transizione, in «Orientamenti Pedagogici» 46
(1999) 4, 633-656.

MONTANI MARIO

Pubblicazioni

– Per una pastorale della cultura, in POUPARD P., Creatività culturale e fede cristia-
na. Sfide e scelte pastorali, Roma, Città Nuova 1998, 17-33.

– Cultura, in SODI M. - TRIACCA A. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann (Tori-
no)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 354-360.

– Dottrina sociale della Chiesa oggi. Quale mentalità culturale maturare nella comu-
nità ecclesiale?, in «La società» 11 (1999) 3, 569-584.

MORANTE GIUSEPPE

Corsi e Convegni

– Roma. Istituto Sacro Cuore. Convegno del Gruppo Italiano Catecheti. Partecipazio-
ne (16-18 ottobre 1998).

– Firenze. Conferenza Nazionale del Coordinamento Italiano del B.I.C.E. Partecipa-
zione come delegato della FSE (20 novembre 1998).

– Roma. Istituto Sacro Cuore. Seminario di studio dell’Istituto di Teologia Pastorale.
Relazione su: Catechesi e Animazione (4-5 dicembre 1998).

– Oristano. Seminario di Studio Uni-Tre. Relazione su: Il significato umano dell’espe-
rienza religiosa nella storia delle Religioni (7 dicembre 1998).

– Roma. UPS. Convegno FSE su: «Giovani. Orientamento. Educazione». Relazione
su: Orientamento e portatori di handicap (3-5 gennaio 1999).

– Verona. Seminario di studio sulla formazione dei catechisti. Partecipazione (4-5 giu-
gno 1999).

– Rimini. Convegno dell’Ufficio Catechistico Nazionale su: «La formazione dei cate-
chisti nella Chiesa Italiana». Partecipazione (21-24 giugno 1999).

– Costa di Folgaria, Trento. Seminario di studio del Settore Scuola dell’Ufficio Cate-
chistico Nazionale su: «Integrazione scolastica degli handicappati e IRC». Presenta-
zione, relazioni e avvio di una sperimentazione didattica nell’anno scolastico 1999-
2000 (4-7 luglio 1999).

– Collaborazione alla organizzazione e alla realizzazione dei seguenti Convegni Cate-
chistici delle diocesi di: Ragusa (13-16 luglio 1999); Reggio Calabria (18-21 luglio
1999); Avellino (27-31 luglio 1999); Lucera-Troia (27-29 settembre 1999).

– Verona. Seminario di studio dei Catecheti Italo-Tedeschi. Relazione su: La situazio-
ne italiana della Catechesi e dell’IRC (20-23 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Membro della Redazione di “Note di Pastorale Giovanile”.
– Consulenza catechistica all’Ufficio Catechistico Regionale Lazio.
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– Consulenza catechistica all’Ufficio Catechistico Nazionale (CEI); membro della
Consulta Nazionale per la Catechesi.

– Consulenza al Forum Europeo däell’Insegnamento della Religione.

Pubblicazioni

– MORANTE GIUSEPPE, Elementi di metodologia catechetica, Roma, Istituto di Cate-
chetica 1998, (Edizione extracommerciale), pp. 94.

– MORANTE GIUSEPPE, Itinerario per animatori di gruppi di Catechisti, Avellino,
U.C.D. 1998, (Edizione extracommerciale), pp. 140.

– MORANTE GIUSEPPE, Il Linguaggio Religioso. Come comunicare nella catechesi,
nell’Omelia e nell’I.R.C., Roma, Centro di Pedagogia per la Comunicazione sociale
1998, (Edizione extracommerciale), pp. 106.

– Itinerario 2 - Catechesi, in RIVOLTELLA P.C. - MORANTE G. - PAJER F. (Edd.), Reli-
gio. Guida bibliografica ragionata 1999, Casale Monferrato (Alessandria), Piemme
1998, 39-56.

– I livelli di identità del catechista: le carenze evidenziate dall’analisi, in BISSOLI C. -
GEVAERT J. (Edd.), La formazione dei catechisti, Leumann (Torino), LDC 1998, 11-
20.

– Dimensioni e formazione dell’identità del catechista, in Ibidem, 60-69.
– I catechisti dei portatori di Handicap, in Ibidem, 176-186.
– Catechesi: oggi, in SODI M. - TRIACCA A. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann

(Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 238-242.
– Catechesi, in TRENTI Z. - PAJER F. - PRENNA L. - MORANTE G. - GALLO L. (Edd.),

Religio. Enciclopedia tematica della educazione religiosa. Catechesi, Scuola, Mass
media, Casale Monferrato (Alessandria), Piemme 1998, 445-534.

– Animazione, in Ibidem, 593-595.
– Handicap, in Ibidem, 673-674.
– Lezione, in Ibidem, 699-701.
– Oratorio, in Ibidem, 737-739.
– Progetto educativo, in Ibidem, 752-753.
– Strumenti (della comunicazione didattica), in Ibidem, 782-784.
– Iniziare i disabili ai sacramenti? Riflessioni pastorali-catechistiche, in «Catechesi»

68 (1998) 1, 46-49.
– Una pedagogia di risurrezione. Iniziare i disabili ai sacramenti? Riflessioni e orien-

tamenti operativi, in «Catechesi» 68 (1998) 2, 37-39.
– Il battesimo, dono di vita. Iniziare i disabili ai sacramenti. Riflessioni e orientamenti

operativi, in «Catechesi» 68 (1998) 3, 42-45.
– L’ammissione dei disabili alla Confermazione. Iniziare i disabili ai sacramenti. Ri-

flessioni e orientamenti operativi, in «Catechesi» 68 (1998) 4, 49-53.
– L’ammissione dei disabili all’Eucaristia. Iniziare i disabili ai sacramenti. Riflessioni

e orientamenti operativi, in «Catechesi» 68 (1998) 5, 33-36.
– Scheda pastorale (sulla festa del Natale), in «Note di Pastorale Giovanile» 32

(1998) 9, 46.
– Scheda pastorale (sulla conversione quaresimale), in «Note di Pastorale Giovanile»

33 (1999) 1, 58.
– Scheda pastorale (sulla libertà come scelta), in «Note di Pastorale Giovanile» 33

(1999) 2, 41.
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– Scheda pastorale (sull’amore incondizionato), in «Note di Pastorale Giovanile» 33
(1999) 3, 57.

– Scheda pastorale (sulla croce, come relazione amicale), in «Note di Pastorale Gio-
vanile» 33 (1999) 4, 39.

– Per una catechesi missionaria. Esigenza, identità e ambiti. Stimoli per la riflessione
e indicazioni operative, in «Catechesi» 68 (1999) 1, 4-10.

– Per una catechesi attenta ai portatori d’handicap. Criteri e orientamenti contenuti-
stici, in Ibidem, 32-35.

– La catechesi illumina i problemi sociali. Stimoli per la riflessione e la mediazione
catechistica, in «Catechesi» 68 (1999) 2, 4-9.

– Le principali scelte di contenuto nella catechesi dei disabili. Il nucleo fondante e gli
sviluppi, in Ibidem, 33-36.

– L’Insegnamento Religioso Scolastico nel «Direttorio Generale per la Catechesi», in
«Catechesi Missionaria» 14 (1998) 2, 48-56.

– Animazione e catechesi, in «Note di Pastorale Giovanile» 33 (1999) 5, 60-64.
– Scheda pastorale su “La Risurrezione. Rinascita della creazione”, in Ibidem, 81.
– Scheda pastorale su “Il quotidiano, vivere nella compassione”, in «Note di Pasto-

rale Giovanile» 33 (1999) 6, 27.
– Handicappati e comunità cristiana. Dossier, in «Note di Pastorale Giovanile» 33

(1999) 7, 5-41.
– Scheda pastorale su “La festa dei Santi, la conformità a Cristo”, in Ibidem, 53.
– La catechesi espone il messaggio sociale del Vangelo. Stimoli per la riflessione ed

indicazioni operative, in «Catechesi» 68 (1999) 3, 22-28.
– Segni primari della comunicazione della fede ai disabili. Orientamenti metodologi-

ci, in Ibidem, 33-37.
– La catechesi facilita la lettura cristiana del momento culturale. Stimoli per la rifles-

sione ed indicazioni operative, in «Catechesi» 68 (1999) 4, 17-23.
– Catechesi ed handicap: i necessari adattamenti. Orientamenti metodologici, in Ibi-

dem, 39-43.
– Il ministero del catechista. Quale catechista? Quale formazione per il servizio della

catechesi? Le risposte del “Direttorio Generale per la Catechesi”, in «Catechesi
missionaria» 15 (1999) 1, 27-55.

MOSETTO FRANCESCO

Pubblicazioni

– GHIBERTI GIUSEPPE - MOSETTO FRANCESCO (Edd.), L’interpretazione della Bibbia
nella Chiesa. Commento al Documento della Pontificia Commissione Biblica, Leu-
mann (Torino), LDC 1998, pp. 387.

– Approcci basati sulla tradizione, in GHIBERTI G. - MOSETTO F. (Edd.), L’interpre-
tazione della Bibbia nella Chiesa, Leumann (Torino), LDC 1998, 162-194.

– La Bibbia e il pastore. La sacra Scrittura nelle Lettere Pastorali, in DE VIRGILIO G.
(Ed.), Il deposito della fede. Timoteo e Tito (Supplementi alla Rivista Biblica 34),
Bologna, Edizioni Dehoniane 1998, 113-130.

– «Fu elevato in alto» (At 1,9-11), in «Parole di vita» 43 (1998) 1, 12-16.
– Il discorso di Mileto (At 20,17-38), in «Parole di vita» 43 (1998) 5, 35-39.
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– Cinquant’anni dell’Associazione Biblica Italiana. Breve cronistoria, in «Rivista Bi-
blica» 46 (1998) 385-412.

NANNI CARLO

Corsi e Convegni

– Roma. UPS/FSE. Corso di aggiornamento pedagogico su: «Giovani, orientamento e
educazione». Organizzazione, introduzione e relazione alla tavola rotonda su: Essere
educatori e educatrici orientanti (3-5 gennaio 1999).

– Roma. Convitto Nazionale. Corso di aggiornamento per docenti delle superiori di
Roma. Conferenza su: Idea di scuola e competenza educativa dei docenti (14 gen-
naio 1999)

– Roma. Vicariato. Corso di aggiornamento per docenti di IRC. Relazione su: Il per-
sonalismo e l’educazione orientata cristianamente (21 gennaio 1999).

– Venezia/Udine. Corso per Dirigenti Scolastici. Lezioni su: Il quadro teorico della ri-
forma scolastica (29-30 gennaio 1999).

– Bruxelles (Belgio). Presentazione del Rapporto relativo al progetto Ofinet-Mobil
2000: Le conclusioni pedagogiche e le prospettive di futuro (24 marzo 1999).

– Klemps (Austria). Convegno annuale della SIESC. Partecipazione (25-30 luglio
1999).

– La Verna, Arezzo. Settimana di Spiritualità dell’UCIIM. Organizzazione e due rela-
zioni su: Paternità divina e docenza e su: Autorità e libertà a scuola: aspetti teorici
(24-30 agosto 1999)

– Brescia. Convegno annuale di Scholé. Comunicazione su: Saperi scolastici e filoso-
fia dell’educazione (5-8 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Condirettore di “Orientamenti Pedagogici”.
– Consulente Centrale UCIIM.
– Membro Consiglio Editoriale SEI.
– Consulente CNOS/FAP.
– Membro del Comitato Redazionale di “Rassegna CNOS”, “Note di Pastorale Giova-

nile”, “Docete”, “Studi sulla formazione”.
– Collaborazione e consulenza nella ricerca su: «Formazione professionale salesiana»

(1998).
– Collaborazione e consulenza nella ricerca su: «L’educazione alla salute nella scuola

dell’autonomia. Un’indagine a Roma e provincia» (1999).
– Collaborazione consulenza nel «Progetto Ofinet-Mobil 2000» (1999).

Pubblicazioni

– NANNI CARLO, Educazione e pedagogia in una cultura che cambia, 2a ed. rivista e
aumentata, Roma, LAS 1998, pp. 160.

– NANNI CARLO (Ed.), Pace, giustizia, salvaguardia del creato, Roma, LAS 1998, pp.
93.
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– MALIZIA GUGLIELMO - NANNI CARLO (Edd.), Giovani, orientamento educazione,
Roma, LAS 1999.

– Carta a uma amiga comun lembrando o Pedro, in DA CUNHA T., Pedro D’Oreyda
Cunha, s.l., Elo -Publicidade, Artes Gráficas, Lda 1998, 93-95.

– D. Milani: una lezione cristiana, civile, pedagogica, in MARIOTTO M. (Ed.), L’at-
tualità di Don Lorenzo Milani. Atti del Ciclo di Incontri - S. Bonifacio -Verona
1997, S. Bonifacio (Verona), Miniato 1998, 154-158.

– La pedagogia della formazione professionale salesiana, in VAN LOOY L. - MALIZIA

G. (Edd.), Formazione professionale salesiana. Proposte in una prospettiva multidi-
sciplinare, Roma, LAS 1998, 161-169.

– Il campione dei dirigenti e dei docenti delle scuole superiori, in MALIZIA G. - PIE-

RONI V. (Edd.), L’educazione alla salute nella scuola dell’autonomia. Un’indagine
a Roma e provincia, Milano, F. Angeli 1999, 157-179.

– L’educazione civica a scuola, in CORRADINI L. - REFRIGERI G. (Edd.), Educazione
civica e cultura costituzionale. La via italiana alla cittadinanza europea, Bologna, Il
Mulino 1999, 235-242.

– Educazione e processi comunicativi, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario
di Omiletica, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 425-429.

– Guardini Romano, in Ibidem, 678-680.
– Coscientizzazione, liberazione, democratizzazione. L’azione educativa e la pedago-

gia di Paulo Freire, in «Orientamenti Pedagogici» 45 (1998) 2, 210-225.
– Il mosaico delle riforme. Luci ed ombre di un disegno, in «Orientamenti Pedagogi-

ci» 45 (1998) 5, 773-794 (in coll. con Malizia G.).
– I cinquant’anni della dichiarazione dei diritti umani: enfatizzazioni e problematiche,

in «Orientamenti Pedagogici» 45 (1998) 6, 971-982.
– Dossier Animazione, Cultura, Educazione. Per ridire l’animazione oggi: una pro-

spettiva pedagogica, in «Note di Pastorale Giovanile» 32 (1998) 7, 59-65.
– Le riforme scolastiche in corso: aspetti pedagogico-didattici, in «La Società» 8

(1998) 3, 615-623.
– Filosofia dell’educazione e pedagogia generale, in «Studi sulla Formazione» 1

(1998) 1-2, 263-270.
– L’idea di scuola: una sfida per il futuro. I parte. Aspetti pedagogici, in «Quaderni

della Segreteria CEI - Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università»
2 (1998) 6, 36-47.

– Il dialogo tra generazioni: sentieri educativi, in «Proposte educative» (1998) 1, 22-
30.

– Per una pedagogia e una scuola del «come» e del «perché», in «Seminarium» 38
(1998) 1, 91-103.

– Ricordando Mario Mencarelli: la deontologia della professione insegnante, in «Pro-
spettive EP» 21 (1998) 2-3, 178-185.

– La «New Age»: nostalgia e fraintendimento del «sacro». Per una analisi seria, in
«Scuola Italiana Moderna» 106 (1998) 6, 7 e 9.

– Laicità cristiana e professionalità docente, in «La Scuola e l’Uomo» 55 (1998) 4,
84-85.

– Laicalità: nel mondo ma non del mondo, in «La Scuola e l’Uomo» 55 (1998) 5, 116-
118.

– Cristiani e cittadini «alla grande», in «La Scuola e l’Uomo» 55 (1998) 6, 147-149.
– La dottrina sociale della Chiesa: un’utile fonte di informazione, in «La Scuola e
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l’Uomo» 55 (1998) 7-8, 179-180.
– La legalità e il legalismo, in «La Scuola e l’Uomo» 55 (1998) 9, 228-229.
– Modelli culturali e identità cristiana laicale, in «La Scuola e l’Uomo» 55 (1998) 11-

12, 294-296.
– È possibile varcare le soglie della speranza?, in «Note di Pastorale Giovanile» 33

(1999) 1, 3-5.
– A scuola quest’anno …, in «Note di Pastorale Giovanile» 33 (1999) 2, 3-5.
– Pensare per generazione, educando, in «Note di Pastorale Giovanile» 33 (1999) 3,

3-5.
– Imparare a decidersi per il bene, l’utile, il giusto e il bello, in «Note di Pastorale

Giovanile» 33 (1999) 4, 3-5.
– Verso un servizio di orientamento polifunzionale e transnazionale. Il progetto Ofi-

net-Mobil 2000. Transnazionalità di un Modello oggetto di ricerca-valutazione in
Francia, Germania, Italia, Spagna, in «Rassegna CNOS» 15 (1999) 1, 43-60 (in
coll. con Malizia G, Pieroni V.).

– Essere persone di speranza, in «La Scuola e l’Uomo» 56 (1999) 1, 3-5.
– Il Vangelo della carità educativa, in «La Scuola e l’Uomo» 56 (1999) 2-3, 45-46.
– Ritornare al fondamento della nostra professione, in «La Scuola e l’Uomo» 56

(1999) 5, 123-124.
– Senza fretta di crescere, in «Note di Pastorale Giovanile» 33 (1999) 6, 3-5.
– La paternità del Dio del Vangelo, in «La Scuola e l’Uomo» 56 (1999) 6, 163-164.
– Paternità e maternità spirituale e professionalità, in «La Scuola e l’Uomo» 56

(1999) 7-8, 196-197.

PAJER FLAVIO

Corsi e Convegni

– Abidjan (Costa d’Avorio). Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (Faculté de
Théologie). Corsi su: Didactique fondamentale, e su: Pédagogie de la religion (I
Semestre a.a. 1998-99).

– Roma. Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Corso su: Metodologia e di-
dattica della catechesi e dell’insegnamento della religione - sezione adolescenza (II
Semestre a.a. 1998-99).

– Roma. Seminario su: Tipologie dell’educatore religioso: modelli a confronto (II
Semestre a.a.1998-99).

– Roma. Università Gregoriana (Istituto superiore “Regina Mundi”, sezione italiana).
Corso su: Pedagogia della comunicazione religiosa (II Semestre a.a. 1998-99)

– Roma. Università Gregoriana (Istituto superiore “Regina Mundi”, sezione francofo-
na). Corso su: Méthodologie (II Semestre a.a. 1998-99).

– Verona. Convegno nazionale della Società Italiana di Psicologia della religione. Re-
lazione su: Ripensare l’educazione religiosa in tempo di pluralismo religioso (14 -
15 novembre 1998).

– Trento. Convegno internazionale su: «Cultura, Religione, Scuola», organizzato dalla
Regione Trentino Alto-Adige, Provincia autonoma di Trento e IPRASE. Relazione
su: Quale religione insegnare a scuola nell’Europa di domani? Tendenze attuali, fu-
turi possibili (26-27 marzo 1999).
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– Bratislava (Slovacchia). Incontro del Kuratorium del Forum Europeo per l’insegna-
mento della religione. Partecipazione (6-10 aprile 1999).

– Firenze. Università statale. Seminario su: «Le scienze della religione nei curricoli
delle università europee», organizzato dal Dipartimento di Sociologia della religio-
ne. Comunicazione su: Scienze religiose in Europa: rassegna di situazioni (15 aprile
1999).

– Roma. Convegno nazionale della Scuola Cattolica Lasalliana. Relazione su: Comu-
nicare la fede, oggi (3-5 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Membro eletto del Comitato direttivo del “Forum europeo per l’insegnamento della
religione” per il quadriennio 1998-2002.

– Consulente alla Congregazione vaticana per l’Educazione Cattolica circa i problemi
dell’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche d’Europa.

Pubblicazioni

– Il ‘nuovo’ Religione. 1/per il Biennio, Torino, SEI 1999, pp. XII + 324.
– Le teorie contemporanee dell’educazione religiosa. Una ricognizione sintetica, in

TRENTI Z. - PAJER F. - PRENNA L. - MORANTE G. - GALLO L. (Edd.), Religio. Enci-
clopedia tematica dell’educazione religiosa, Casale Monferrato (Alessandria),
Piemme 1998, 275- 314.

– Itinerario 3: Scuola, in Ibidem, 535-588.
– Lessico (voci): cittadinanza - contestualizzazione - diversità culturale - docente/in-

segnante - età della vita/ciclo vitale - fondamentalismo - ideologia - indottrinamento
- senso, ricerca di - testimonianza - verità, in Ibidem, 591-796 (passim).

– Guida bibliografica ragionata 1999: Scuola, in Ibidem, 55-77.
– Stimoli e prospettive per la formazione dell’insegnante di religione dal contesto eu-

ropeo, in CIMOSA M. (Ed.), L’insegnante di religione nell’attuale rinnovamento del-
l’educazione scolastica, Roma, LAS 1998, 11-24.

– Quale spiritualità per l’insegnante di religione?, in MILLER G. - REIDER G. (Edd.),
Vom Geist des Lehrens. Aspekte erzieherischer Spiritualität, Brixen, Druck A. We-
ger 1998, 151-162.

– Religione: quale discorso epistemologico?, in MACCHIETTI S.S. - DAMIANO E.
(Edd.), Epistemologia e Didattica. Saperi scientifici e saperi scolastici, Roma, Bul-
zoni 1999, 373-392.

– Ripensare l’educazione religiosa in tempo di pluralismo religioso, in ALETTI M. -
GROSSI G. (Edd.), Ricerca di sé e trascendenza. Approcci psicologici all’identità re-
ligiosa in una società pluralista, Torino, Centro Scientifico 1999, 295-318.

– A present-day social need: the teaching of Religion in school, in «Bulletin FSC» 93
(1999) 1, 106-108 (ediz. parziale in francese, inglese, spagnolo).

– Laicità, educazione morale, cultura religiosa in Francia. Il dibattito del decennio
1989-1998, in «Pedagogia e Vita» 57 (1999) 2, 79-115.
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PALUMBIERI SABINO

Corsi e Convegni

– Roma. Accademia Alfonsiana. Corso su: Morale antropologica (I Semestre a.a.
1998-99).

– Bari. Circolo culturale «Gianna Beretta Molla». Tavola rotonda. Relazione su: Di-
mensione antropologica del cantico di Maria (9 ottobre 1998).

– Napoli. Cappella dei Cangiani. Conferenza Episcopale Campana. Relazione su: Sen-
so pasquale della vita e pensiero debole (20 ottobre 1998).

– Roma. UPS (Facoltà di Filosofia - Istituto di scienze della religione). Seminario di
studio su: «Fides et ratio: opposizione, composizione?». Relazione su: La persona,
punto di sintesi (29 ottobre 1998).

– Roma. CNR. Convegno su: «È possibile ancora sperare oggi?». Relazione su: Un
«Magnificat» per l’uomo d’oggi (26 novembre 1998).

– Pacognano, Napoli. Centro Studi. Convegno su: «Fides et ratio. La lettura di uno
scienziato a confronto con quella di un filosofo». Partecipazione e intervento insie-
me al prof. Ugo Amaldi (25 aprile 1999).

– Lavello, Potenza. Dibattito pubblico su: «Antropologia, base della pedagogia». Par-
tecipazione (18 maggio 1999).

– Roma. Libera Università di Omeopatia Hannemaniana. Convegno su: «L’amore, ba-
se di ogni approccio medico-paziente». Relazione su: L’amore, centro e culmine
delle dimensioni antropologiche nel pensiero occidentale (28 giugno 1999).

Pubblicazioni

– PALUMBIERI SABINO, Un «Magnificat» per il Terzo Millennio, Milano, Paoline
1998, pp. 201.

– PALUMBIERI SABINO, Amo dunque sono. Presupposti antropologici della civiltà del-
l’amore, Milano, Paoline 1999, pp. 258.

– Dio speranza dell’uomo, in AA.VV., Lo Spirito Santo, agente principale della nuo-
va evangelizzazione, Trasmissioni della Radio Vaticana, Roma, Rogate 1998, 243-
252.

– Le insidie permanenti della speranza oggi, in Ibidem, 253-262.
– Un uomo nuovo per un mondo nuovo, in AA.VV., La Spiritualità di Giacomo Ga-

glione, Caserta, Edizioni Apostolato della Sofferenza 1998, 77-88.
– Vita consacrata tra profetica terrestre e profezia escatologica, in AA.VV., I consa-

crati, profeti di una nuova cultura. Quali valori per il duemila, Roma, Rogate 1998,
35-60.

– Fondazione critica della speranza, in AA.VV., «Paure e speranze dell’uomo» alle
soglie del 2000, Roma, Melusina 1998, 99-111.

– «Fides et ratio»: La persona, punto di sintesi, in MANTOVANI M. - THURUTHIYIL S. -
TOSO M. (Edd.), Fede e ragione. Opposizione, composizione?, Roma, LAS 1999,
331-352.

– La convivialità del Padre, in AA.VV., Verso il Padre che ci ama, un cammino di
autentica conversione, Roma, Rogate 1999, 247-255.

– Il Padre di ogni consolazione, in Ibidem, 257-266.
– Atei, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann (Tori-
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no)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 150-156.
– «Homo ludens». Presupposti antropologici per l’educazione al gioco, in «Orienta-

menti Pedagogici» 45 (1998) 573-584.
– Sessualità e significato, in «Attualità in Logoterapia» (1998) 0, 20-29.
– Testimoni dello Spirito nella storia degli uomini, in «I Quaderni della casa sollievo

della sofferenza» (1998) 13, 39-66.
– La gioia è conquista che realizza la persona, in «Rogate Ergo» (1998) 2, 15-19.
– L’uomo è parola d’amore. Io-tu per un noi più ampio, in «Attualità in Logoterapia»

(1999) 1, 21-29.

PASQUALETTI FABIO

Corsi e Convegni

– Louvain-la-Neuve & Leuven (Belgio). III General Meeting del FiuCom «Building
the puzzle». Partecipazione (29-31 gennaio 1999).

– Salamanca (Spagna). 3° Congresso Internazionale su: «Cultura y Medios de Comu-
nicación». Partecipazione (15-18 febbraio 1999).

– Edinburgo (Scozia). University of Edinburgh. 3a Conferenza Internazionale su:
«Media, Religion and Culture». Partecipazione (20-23 luglio 1999).

Pubblicazioni

– Il lavoro scientifico in diversi ambiti della ricerca. Ambito delle scienze della comu-
nicazione sociale, in PRELLEZO J.M. - GARCÍA J.M. (Edd.), Invito alla ricerca. Me-
todologia del lavoro scientifico, Roma, LAS 1998, 200-214.

– Rabdomanti dello Spirito, accompagnando i giovani. La musica dei giovani come
simbolo, rito e mito, in GARCÍA J.M. (Ed.), Accompagnare i giovani nello Spirito,
Roma, LAS 1998, 233-245 (in coll. con Presern T.).

– La musica. L’agape neo-mistica, in FIORE C., Etica per i giovani. Appunti per un’e-
ducazione morale, Leumann (Torino), LDC 1998, 66-72.

– L’IRC nel confronto «simbolico» dei mass media, in RUTA G. (Ed.), L’insegnamento
della religione cattolica nel mondo dei simboli, Messina, Cooperativa S. Tommaso
1999, 271-285.

– Le sfide dei mass media alla formazione sacerdotale, in «Seminarium» 38 (1998)
305-331.

– Per un utilizzo creativo del registratore, in «Catechisti parrocchiali» (1998) 3, 26-
28.

– Metti la tua voce in onda, in «Catechisti parrocchiali» (1998) 4, 26-28.
– Un’esperienza di radiodramma biblico, in «Catechisti parrocchiali» (1998) 5, 26-30.

PASQUATO OTTORINO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Lateranense (Facoltà di Teologia). Corso su: Teologia
della storia nel pensiero di S. Agostino. Riflessione teologica e storia della salvezza
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(I Semestre a.a. 1998-99).
– Roma. École française. Séminaire à la mémoire de Charles Pietri: à l’occasion de la

parution du recueil de ses articles “Christiana Respubblica”. Partecipazione (23 no-
vembre 1998).

– Spoleto, Perugia. Centro Italiano di Studi sull’alto medioevo. 42a Settimana di studio
su: «Il feudalesimo nell’alto medioevo». Partecipazione (8-12 aprile 1999).

– Roma. Fondazione Mons. M. Maccarrone per la Storia della Chiesa in Italia. Conve-
gno su: «Cinquant’anni di vita della Rivista di Storia della Chiesa in Italia». Parteci-
pazione (8-10 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Consultore storico presso la Congregazione per le Cause dei Santi.
– Visita, dal 3 al 5 febbraio 1999, in qualità di delegato del Decano della Facoltà di

Teologia dell’UPS, all’Instituto Teologico Salesiano (ITS) ‘Cristo Resuscidado’ di
Tlaquepaque, Jalisco, Guadalajara (Messico), affiliato alla Facoltà di Teologia del-
l’UPS.

Pubblicazioni

– PASQUATO OTTORINO, I laici in Giovanni Crisostomo. Tra Chiesa, famiglia e città,
Biblioteca di Scienze Religiose 144, Roma, LAS 1998, pp. 244.

– Spirituality and Prayer in the Baptismal Catecheses of St Cyril of Jurusalem, in AL-
LEN P. et alii, Prayer and Spirituality in the Early Church, Brisbane, Moorooka
1998, 39-60.

– Quale tradizione per l’iniziazione cristiana? Dall’età dei Padri all’epoca carolin-
gia, in Iniziazione cristiana degli adulti oggi. Atti della XXVI Settimana di Studio
dell’Associazione professori di Liturgia, Seiano di Vico Equense (NA), 31 agosto -
5 settembre 1997 (Coll. Studi di Liturgia - Nuova Serie / 36, a cura dell’Associazio-
ne Professori di Liturgia [APL] = Bibliotheca - Ephemerides Liturgicae - «Subsidia»
99), Roma, C.L.V. - Edizioni Liturgiche 1998, 75-105.

– Un grande storico: Henri-Irénée Marrou, in MARTINA G. - DOVERE U. (Edd.),
I grandi problemi della storiografia civile e religiosa. Atti dell’XI Convegno di Stu-
dio dell’Associazione Italiana dei professori di Storia della Chiesa, Roma 2-5 set-
tembre 1997, Dehoniane 1999, 45-94.

– Atanasio d’Alessandria, in BORRIELLO L. et alii (Edd.), Dizionario di Mistica, Città
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1998, 172-176.

– Beda il Venerabile, in Ibidem, 214-218.
– Cassiano Giovanni, in Ibidem, 273-277.
– Cirillo di Gerusalemme, in Ibidem, 306-310.
– Clemente d’Alessandria, in Ibidem, 312-315.
– Ignazio d’Antiochia, in Ibidem, 632-635.
– Padri, in Ibidem, 959-966.
– Spirituali, in Ibidem, 1168-1170.
– Agostino d’Ippona, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica,

Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 7-15.
– Catechesi: epoca patristica, in Ibidem, 232-238.
– Cesario di Arles, in Ibidem, 258-262.
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– Cirillo di Gerusalemme, in Ibidem, 267-271.
– Concili Ecumenici (fino al Vaticano I), in Ibidem, 292-299.
– Florilegi: nel medioevo, in Ibidem, 561-565.
– Giovanni Crisostomo, in Ibidem, 648-655.
– Predicabili: nel Medioevo, in Ibidem, 1159-1167.
– Predicazione: nel Medioevo, in Ibidem, 1222-1230.
– Sinodi (e concili provinciali) antichi e medievali, in Ibidem, 1460-1469.
– Teodoro di Mopsuestia, in Ibidem, 1548-1552.
– Spiritualità e preghiera nelle catechesi battesimali di Cirillo di Gerusalemme, in

«Rivista Liturgica» 86 (1999) 375-392.

PAVANETTO CLETO

Incarichi e Consulenze

– Capo Ufficio della Prima Sezione - Affari generali della Segreteria di Stato.
– Presidente e membro del Consiglio Direttivo della Fondazione “Latinitas”.

Pubblicazioni

– PAVANETTO CLETO, Elementa linguae et grammaticae Latinae, Roma, Aligraf 1982,
pp. 122; II edizione, Roma, LAS 1987; III edizione, Roma, LAS 1991, pp. 204; IV
editio aucta et emendata, Roma, LAS 1998, pp. 256.

– POZZI R., Institutiones iuris Romani (cura et studio Cl. Pavanetto editae), Città del
Vaticano, LEV 1999, pp. 166.

– L’insegnamento del latino secondo le direttive della Chiesa, in Primo Convegno Eu-
ropeo di Latino, San Severo (FG) 1998, 141-146.

– Apporto della cultura greco-romana alla diffusione del messaggio evangelico, in
MANTOVANI M. - THURUTHIYIL S. - TOSO M. (Edd.), Fede e ragione. Opposizione,
composizione?, Roma, LAS 1999, 29-36.

– Vaticanus obeliscus eiusque per saeculorum decursus sortes, in «Latinitas» 46
(1998) 27-32.

– Ioannis Baptistae Montini congrua dignaque recordatio, in «Latinitas» 46 (1998)
232-236.

– Congregati salutantur, in «Latinitas» 47 (1999) 4-5.
– Alumni scholarum Latinarum sedulitatis diplomate ornantur, in «Latinitas» 47

(1999) 29-30.
– Catacumbae S. Callisti, in «Latinitas» 47 (1999) 69-70.

PELLEREY MICHELE

Corsi e Convegni

– Pontedera, Pisa. Giornata di studio del Collegio docenti della Scuola Media locale
(13 novembre 1998).

– Milano. Convegno su: «Strategie didattiche per l’apprendimento della matematica e
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difficoltà connesse». Relazione introduttiva su: Apprendere la matematica: signifi-
cato, valore, pericoli (20 novembre 1998).

– Roma. Accademia dei Lincei. Convegno su: «Il genere istituzionale e il diritto og-
gi». Relazione introduttiva su: Le “istituzioni” e la trasmissione del sapere delle
materie complesse (27 novembre 1998).

– Bologna. Convegno su: «Multimedialità in cammino». Relazione su: Limiti e oppor-
tunità della multimedialità (9 dicembre 1998).

– Bologna. Convegno su: «Educare in una società complessa». Relazione su: Don Bo-
sco educatore oggi (22 gennaio 1999).

– Taormina, Messina. Congresso nazionale dell’AIMC. Relazione su: La dimensione
etica della professione insegnante (12 marzo 1999).

– Lido di Camaiore, Lucca. Convegno sulla qualità della scuola, promosso dal-
l’UCIIM e dall’editrice La Scuola. Relazione su: Esperienze nazionali e internazio-
nali sulla definizione degli standard di apprendimento (22 marzo 1999).

– Milano. Università Bocconi. Conferenza su: I limiti della multimedialità (30 marzo
1999).

– Montréal (Canada). Congresso annuale dell’American Educational Research Asso-
ciation. Partecipazione (19-23 aprile 1999).

– Trento. Convegno: «Verso l’obbligo formativo a 18 anni: il ruolo della Provincia
Autonoma di Trento». Relazione di base (29 aprile 1999).

– Bordeaux (Francia). Conferenza semestrale della CRE su: «La gestion stratégique de
la formation continue universitaire». Partecipazione (20-21 maggio 1999).

– Roma. Seminario del CNEL. Relazione su: Il nuovo obbligo di istruzione e forma-
zione: problemi e opportunità (26 maggio 1999).

– Cagliari. Relazione su: Alcuni processi e strategie di apprendimento della matema-
tica (10 settembre 1999).

Incarichi e consulenze

– Consultore della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
– Membro della Commissione speciale della Congregazione per il Culto Divino e la

Disciplina dei Sacramenti.
– Presidente dell’Associazione URBE (Unione Romana delle Biblioteche Ecclesiasti-

che).
– Membro del Comitato della Conferenza dei Rettori d’Europa (CRE) in rappresen-

tanza delle Università Pontificie Romane.
– Coordinatore del Progetto di Innovazione e Sperimentazione nella Formazione Pro-

fessionale della Provincia Autonoma di Trento.
– Membro del Consiglio Direttivo del Centro Europeo dell’Educazione.
– Membro del Comitato Scientifico del Progetto PISA dell’OCSE.
– Membro del Consiglio di Amministrazione dell’ISRE.
– Membro del Comitato Culturale dell’ISFOL.
– Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige.
– Socio ordinario dell’Associazione Italiana di Calcolo Automatico (AICA).
– Socio ordinario dell’Unione Matematica Italiana (UMI).
– Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Ricerca Didattica.
– Membro della Commission Internationale pour l’Etude et l’Amelioration de l’Ensei-

gnement Mathématique (CIEAEM).
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– Socio ordinario dell’American Educational Research Association.
– Socio ordinario del National Council of Teachers of Mathematics.

Pubblicazioni

– PELLEREY MICHELE, L’agire educativo. La pratica pedagogica tra modernità e
postmodernità, Roma, LAS 1998, pp. 165.

– PELLEREY MICHELE, Amici dei numeri e della natura, Vol. 1, Milano, Fabbri-Disney
1998, pp. 128.

– PELLEREY MICHELE, Amici dei numeri e della natura, Vol. 2, Milano, Fabbri-Disney
1998, pp. 128.

– PELLEREY MICHELE, «Il nuovo» Costruiamo la Matematica. Algebra, Torino, SEI
1998, pp. xiii + 521.

– PELLEREY MICHELE, Amici dei numeri e della natura, Vol. 3, Milano, Fabbri-Disney
1999, pp. 160.

– PELLEREY MICHELE, Amici dei numeri e della natura, Vol. 4, Milano, Fabbri-Disney
1999, pp. 160.

– PELLEREY MICHELE, Amici dei numeri e della natura, Vol. 5, Milano, Fabbri-Disney
1999, pp. 160.

– PELLEREY MICHELE, «Il nuovo» Costruiamo la Matematica. Aritmetica, Geometria,
Algebra. Guida all’uso del testo e alla valutazione, Torino, SEI 1999, pp. 156.

– Breve descrizione delle scale prese in considerazione nell’elaborazione dei profili
individuali derivanti dall’applicazione del questionario sulle strategie di apprendi-
mento (QSA), in ITF «GIORDANO BRUNO», Continuità ed orientamento (Atti dei
Corsi di aggiornamento tra scuole consorziate promossi dell’ITF «Giordano Bru-
no»), Perugia, ITF «Giordano Bruno» 1998, 51-73.

– Le «istituzioni» e la trasmissione del sapere delle materie complesse, in ACCADEMIA

NAZIONALE DEI LINCEI, Il genere istituzionale e il diritto oggi (Giornata Lincea in
onore di Alberto Trabucchi, Roma, 20 novembre 1997), Roma, Accademia Naziona-
le dei Lincei 1998, 7-15.

– Presentazione, in ZAN R., Problemi e convinzioni, Bologna, Pitagora 1998, v-vi.
– Programmi e risorse, in REGIONE DEL VENETO, Scuola e formazione professionale:

ruoli, autonomie, risorse e parità nella riforma (Atti del convegno, Venezia 12 set-
tembre 1997), Venezia, Regione del Veneto 1998, 79-83.

– La programmazione e la strutturazione didattica, in RUTA G. (Ed.), Cose antiche e
cose nuove. La didattica dell’IRC tra tradizione e prospettive, Messina, Coop. S.
Tommaso 1998, 149-169.

– Le conoscenze matematiche, in PONTECORVO C. (Ed.), Manuale di psicologia del-
l’educazione, Bologna, il Mulino 1999, 221-241.

– Pedagogia della comunicazione, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di
Omiletica, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 1116-1119.

– La certificazione della qualità, in «Iter» (1998) 2, 100-102.
– Le «istituzioni» e la trasmissione del sapere delle materie complesse, in «Studium

Educationis» 1 (1998) 3, 405-409.
– Orientamento e riforma della scuola: problemi e prospettive, in «Rassegna CNOS»

14 (1998) 3, 103-119.
– Riordino dei cicli e valenza orientativa, in «Continuità e scuola» 11 (1998) 1-2, 77-

82.
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– L’orientamento in un sistema integrato e continuo di istruzione e formazione profes-
sionale, in «Continuità e scuola» 11 (1998) 3, 20-29.

– Il ruolo dell’orientamento in un sistema integrato, in «Studium Educationis» 1
(1998) 3, 550-560.

– Il ruolo dell’orientamento in un sistema integrato, in «Quaderni di Centro Veneto»
2 (1998) 1, 31-51.

POLÁČEK KLEMENT 

Incarichi e Consulenze

– Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Europeo dell’Educazione per
il progetto Verifica delle competenze nel campo della storia e dell’educazione civi-
ca.

Pubblicazioni

– Sviluppo e maturazione professionale, in VAN LOOY L. - MALIZIA G. (Edd.), Forma-
zione professionale salesiana. Proposte in una prospettiva multidisciplinare, Roma,
LAS 1998, 151-158.

– Traiettorie dello sviluppo umano: Adattamento e disadattamento, in «Orientamenti
Pedagogici» 45 (1998) 277-301.

– Aspetti e problematiche dell’orientamento, oggi, in «Rassegna CNOS» 14 (1998) 3,
42-58.

– Il 24° Congresso Internazionale di Psicologia Applicata. San Francisco, in «Orien-
tamenti Pedagogici» 45 (1998) 1109-1114.

– Adolescenti dotate con esito di sviluppo differente da adulte, in «Orientamento Sco-
lastico e Professionale» 38 (1998) 281-283.

POLIZZI VINCENZO

Pubblicazioni

– POLIZZI VINCENZO, L’identità dell’Homo sapiens. Parte II: Psicopatologia genera-
le, Roma, LAS 1998, pp. 148.

– La cultura dell’Homo sapiens è un prodotto di «coltivazione» della sua natura, in
«Orientamenti Pedagogici» 46 (1999) 676-683.

POLLO MARIO

Pubblicazioni

– POLLO MARIO, Tra due disagi, Roma, Ceis 1998.
– Segni della presenza dello Spirito nella vita dei giovani, in GARCÍA J.M. (Ed.), Ac-

compagnare i giovani nello Spirito, Roma, LAS 1998, 17-52 (in coll. con Tonelli R.).
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PRELLEZO GARCÍA JOSÉ MANUEL

Corsi e Convegni

– Zaragoza (Spagna). Congresso della Sociedad Española de Historia de la Educación
su: «La pedagogia Española a examen». Partecipazione (17-19 dicembre 1998).

– León-Guanajuato (Messico). Simposium Pedagogico. Relazione su: Don Bosco
educador, hoy e due interventi sull’Oratorio e sul Collegio nel pensiero di don Bo-
sco (5-6 marzo 1999).

– Venezia. Isola di S. Giorgio. SISF - Scuola Superiore Internazionale di Scienze della
Formazione. Corso su: Sistema educativo di don Bosco e la scuola contemporanea
(2-3 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Collaborazione con l’Archivio Diocesano di Santander (Spagna) in una ricerca sulla
storia della Diocesi di Santander.

Pubblicazioni

– PRELLEZO GARCÍA JOSÉ M. - LANFRANCHI R., Educazione e pedagogia nei solchi
della storia, 1. Dall’educazione antica alle soglie dell’Umanesimo, Torino, SEI
1995, pp. viii+440 (4a rist. aggiornata, 1998).

– PRELLEZO GARCÍA JOSÉ M. - LANFRANCHI R., Educazione e pedagogia nei solchi
della storia, 2. Dal Rinascimento all’età del Romanticismo, Torino, SEI 1995, pp.
vii+288. (4a rist. aggiornata, 1998).

– PRELLEZO GARCÍA JOSÉ M. - LANFRANCHI R., Educazione e pedagogia nei solchi
della storia, 3. Dalla Rivoluzione industriale all’era informatica, Torino, SEI 1995,
pp. vii+437 (4a rist. aggiornata, 1998).

– PRELLEZO GARCÍA JOSÉ M. - GARCÍA JESÚS M., Invito alla ricerca. Metodologia del
lavoro scientifico, Roma, LAS 1998, pp. 330.

– I destinatari dell’Opera di don Guanella negli Scritti per le Congregazioni, in DIE-
GUEZ A. (Ed.), Le Costituzioni e Regolamenti di don Luigi Guanella. Approcci sto-
rici e tematici, Roma, Nuove Frontiere Editrice 1998, 207-238.

– Giuseppe Allievo negli scritti pedagogici salesiani, in «Orientamenti Pedagogici» 45
(1998) 302-311.

– Víctor García Hoz (1911-1998) pedagogista e educatore spagnolo, in «Orientamenti
Pedagogici» 45 (1998) 863-868.

– Instituciones educativas en Cantabria. El Real Seminario Cantábrico de Educación
(1796-1813), in «Orientamenti Pedagogici» 46 (1999) 60-91.

– Dal «Rapporto Faure» al «Rapporto Delors». Orientamenti per la riforma della
scuola alle soglie del 2000, in «Orientamenti Pedagogici» 46 (1999) 429-440.
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PRESERN VALENTÍN ANTONIO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Gregoriana (Centro Interdisciplinare sulla Comunica-
zione Sociale). Docente di Introduzione alla Comunicazione Audiovisiva della Fede
(ottobre 1998 - febbraio 1999).

– Buenos Aires (Argentina). Universidad Nacional de La Plata e Centro de
Comunicación Educativa La Crujía. PLANGESCO (Maestría en Planificación y
Gestión de Procesos Comunicacionales). Docente di Introduzione ai Linguaggi
(aprile-agosto 1999).

– Buenos Aires (Argentina). Universidad del Salvador (Facoltà di Teologia). Docente
di Pastorale della Comunicazione (aprile-agosto 1999).

– Buenos Aires (Argentina). Instituto Superior de Comunicación Social. Docente di
Fotografia e Diapomontaggio; di Pastorale della Comunicazione; e di Metodologia
della Ricerca (Seminario) (aprile-agosto 1999).

– Buenos Aires (Argentina). Centro Salesiano de Estudios (Instituto Superior de
Estudios Teológicos). Docente di Pastorale della Comunicazione (aprile-agosto
1999).

– Porto Alegre (Brasile). Docente del Seminario-laboratorio di Comunicazione per
l’Educazione e l’Evangelizzazione per i Salesiani Studenti di Filosofia e Teologia
della Provincia Salesiana di Porto Alegre (12-16 luglio 1999).

– Asunción (Paraguay). Centro de Comunicación Don Bosco Film. Docente del Corso
di Comunicazione per l’Educazione e l’Evangelizzazione, per docenti e agenti di pa-
storale (17-22 aprile 1999).

– Rosario (Argentina). 2° Congreso Nacional de Comunicadores Católicos. Relatore
(11-13 giugno 1999).

– Buenos Aires (Argentina). Direttore del Convegno Internazionale su:
«Comunicación y Educación. Nuevos Escenarios», organizzato dall’Instituto Supe-
rior de Comunicacián Social di Buenos Aires e dalla Facultad de Comunicación
Social de la Universidad Politécnica Salesiana di Quito. Direzione (2-4 settembre
1999).

– Buenos Aires (Argentina). Convegno «Semana de la Vida Religiosa», organizzato
dalla CONFAR - Conferenza Argentina di Religiosi e Religiose. Coordinatore del
Settore Comunicazione Sociale (settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Direttore Pedagogico dell’Instituto Superior de Comunicación Social di Buenos
Aires.

– Coordinatore della Commissione di Comunicazione Sociale della CONFAR, Confe-
renza Argentina di Religiosi e Religiose.

– Incaricato della Comunicazione Sociale della Provincia Salesiana di Buenos Aires.
– Direttore del Nuestro Boletín Informativo (settimanale d’informazione della Provin-

cia Salesiana di Buenos Aires).
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PURAYIDATHIL THOMAS

Corsi e Convegni

– Dublino (Irlanda). Convegno internazionale su: «Dissolving boundaries - ICTs (In-
formation and Communication Technologies) & Learning in the Information Age»,
organizzato da: Department of Education and Science, Republic of Ireland; Depart-
ment for Education and Employement, United Kingdom; Department of Education,
Northern Ireland. Partecipazione (4-5 maggio 1999).

Pubblicazioni

– PURAYIDATHIL THOMAS, Media, cultura e società. I contributi di George Gerbner
nel campo della comunicazione sociale, Roma, LAS 1998, pp. 247.

– Immagini mediali e realtà vera, in «Orientamenti Pedagogici» 46 (1999) 286-307.
– La pubblicità e i minori: qualche riflessione psicopedagogica, in «Orientamenti Pe-

dagogici» 46 (1999) 685-704 (in coll. con Di Tullio M.G.).

ROGGIA GIUSEPPE

Corsi e Convegni

– Loreto, Ancona. Assemblea CISM. Partecipazione (2-7 novembre 1998).
– Collevalenza, Perugia. Convegno di studio CISM. Partecipazione (16 - 20 novembre

1998).
– Roma. Convegno di studio CNV. Partecipazione (2 - 5 gennaio 1999).
– Rocca di Papa, Roma. Convegno di Formazione USMI. Partecipazione (marzo 1999).
– Roma. Convegno di Animazione Vocazionale USMI. Partecipazione (marzo 1999).
– Capitolo Generale delle Suore di d.Orione. Intervento e relazione (maggio 1999).
– Capitolo Generale dei Monfortani. Intervento e relazione (luglio 1999).

Incarichi e Consulenze

– Coordinamento dell’Area di Animazione della Vita Consacrata della CISM.
– Membro dell’Osservatorio sulla Vita Consacrata CISM.
– Membro della Commissione di revisione della Ratio Salesiana.
– Collaboratore delle riviste: Orientamenti Pedagogici, Vocazioni, Religiosi in Italia,

Rogate Ergo, Consacrazione e Servizio.

RONCA ITALO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Urbaniana. Congresso Internazionale su: «Bibbia, Filo-
sofia, Cultura». Partecipazione (24-26 novembre 1998).

– Anzio-Lavinio, Roma. Centro Ecumenico Internazionale per la Riconciliazione. Set-
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timana per l’Unità dei Cristiani. Relazione su: La teologia mistica nella tradizione
ortodossa (21 gennaio 1999).

Incarichi e Consulenze

– Professore Aggregato nella Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbania-
na.

– Redattore responsabile della rivista missionaria Euntes Docete.

Pubblicazioni

– Cura dell’anima ed esercizio dello spirito nella filosofia epicurea, in DAL COVOLO

E. - GIANNETTO I. (Edd.), Cultura e promozione umana. La cura del corpo e dello
spirito nell’antichità classica e nei primi secoli cristiani: un magistero ancora at-
tuale?, Cultura e Lingue classiche 5, Troina, Oasi Editrice 1998, 101-113.

RONCO ALBINO

Incarichi e Consulenze

– Gestione e consulenza statistica per la «Ricerca Nazionale sugli Adolescenti» (CO-
SPES, 1994-1999).

– Consulenza scientifica per la validazione di un nuovo test sul senso della vita (in
coll. con Gambini P., 1998).

– Consulenza scientifica per ricerca su «Personalità e vita di coppia» (in coll. con
Montanari P., 1998).

– Direzione scientifica e consulenza tecnica alla ricerca sulla formazione sacerdotale
in Brasile (in coll. con Marmillicz A., 1998).

– Direzione scientifica e consulenza tecnica della ricerca sulle dimensioni psico-
sociali del matrimonio cristiano (in coll. con Grendene G., 1998).

– Direzione scientifica e consulenza tecnica della ricerca sui conflitti in comunità reli-
giose interculturali (in coll. con Crea G., 1998-1999).

– Condirezione e consulenza tecnica della ricerca sull’orientamento professionale in
Italia (CNOS-CIOFS-UPS, 1998-1999).

– Gestione archivi della Scuola Cattolica italiana, e consulenza tecnica per la elabora-
zione dei dati (con il Centro italiano Scuola Cattolica, dal 1998).

Pubblicazioni

– MALIZIA G. - MAURIZIO L. - CHISTOLINI S. - COGGI C. - RONCO A., Le Scienze Socia-
li, Torino, SEI 1999, pp. 350.

– L’altro, un compagno di cammino, in «Attualità in Logoterapia» 1 (1999), 5-9.
– Che senso ha una vita senza amore? Prima applicazione di un test sull’adolescenza,

in «Attualità in Logoterapia» 1 (1999) 2, 33-44 (in coll. con Gambini P.).
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ROSSO STEFANO

Corsi e Convegni

– Ascoli Piceno. 2° Colloquio internazionale di mariologia su: «Maria santa e imma-
colata segno dell’amore salvifico di Dio Trinità. Prospettive ecumeniche». Presenta-
zione del progetto dell’Echiridion Mariologicum (5-7 ottobre 1998).

– Viù, Torino. Parrocchia SS.mo Nome di Maria di Torino. Conferenza agli Animatori
della parrocchia su: Ecumenismo e Dialogo (4 gennaio 1999).

– Torino. Parrocchia Maria regina della Pace. Conferenza ai Catechisti su: Il dialogo
con gli Ebrei (14 gennaio 1999).

Pubblicazioni

– ROSSO S., Un popolo di sacerdoti. Saggio di liturgia fondamentale, Biblioteca di
Scienze religiose 155, Roma, LAS 1999, pp. 396.

– ROSSO S. - TEDESCHI N. - TURCO E. (Edd.), Quattro «porte» per conoscere l’ebrai-
smo. Midrash - Mishna - Talmud - Targum, Quaderni AEC 2, «Amicizia Ebraico-
Cristiana» di Torino 1998, pp. 76.

– ROSSO S. - TEDESCHI N. - TURCO E. (Edd.), Correnti di pensiero e correnti migrato-
rie lungo la storia ebraica, Quaderni AEC 3, «Amicizia Ebraico-Cristiana» di Tori-
no 1998, pp. 108.

– ROSSO S. - TURCO E. (Edd.), Cristianesimo ed Europa. Echi dell’assemblea ecume-
nica di Graz, Quaderni «Ecumenismo e Dialogo» 2, Torino, «Commissione Interre-
gionale per l’Ecumenismo e il Dialogo» - Piemonte-Valle d’Aosta 1998, pp. 150.

– La chiesa in cammino verso l’eschaton e i pellegrinaggi ai santuari mariani, in
CARVELLO C. - DE FIORES S. (Edd.), Maria icona viva della Chiesa futura. Atti del
convegno di studi mariani, Mussomeli 9-12 aprile 1996, Biblioteca di Theotokos 1,
Roma, Ed. Monfortane 1998, 217-235.

– Il «sabato mariano» in Occidente, in TONIOLO E.M. (Ed.), La Vergine Madre dal
secolo VI al secondo millennio. Itinerari mariani dei due millenni, vol. 17, Roma,
Centro di Cultura Mariana «Madre della Chiesa» 1998, 165-189.

– Alleanza, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann
(Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 21-30.

– Mesi devozionali, in Ibidem, 125-128.
– Pellegrinaggi, in Ibidem, 1119-1125.
– Santuari, in Ibidem, 1411-1418.
– Tridui-settenari-ottavari-novene, in Ibidem, 1624-1630.
– Storia e significato della festa della Presentazione del Signore al Tempio, in «Theo-

tokos» 6 (1998) 39-83.
– Il Tempo Pasquale nella storia. Evoluzione e modelli pastorali, in «Rivista di Pasto-

rale Liturgica» 37 (1999) 213, 14-23.
– Le nozze di Cana nella liturgia romana, in «Theotokos» 7 (1999) 67-95 (in coll. con

Baldacci M.)
– Pietà mariana e religiosità popolare, in «Vita Monastica» 53 (1999) 211, 135-174.



230

SANTOS EMIL M.

Pubblicazioni

– Comunicazione: Documenti Ecclesiali, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Diziona-
rio di Omiletica, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 283-292.

SARTI SILVANO

Corsi e Convegni

– Alghero, Sassari. Convegno COSPES su: «Psicologia nella Scuola - Orientamento e
Riforme in atto». Organizzazione e Direzione (24-26 settembre 1999).

– Viterbo. FICT: Progetto Uomo. Corso su: Introduzione alla Statistica (ottobre 1998
- giugno 1999).

– Ortona, Chieti. Scuola Media Statale “Pugliesi-Visci”. Corso di Aggiornamento su:
Innovazione e Classi aperte.

– Ortona, Chieti. Centro di Formazione Professionale del CNOS/FAP. Progettazione
di nuovi corsi di FP per soggetti a rischio.

Incarichi e Consulenze

– Presidente Nazionale COSPES (Centri di Orientamento Scolastico Professionale e
Sociale).

Pubblicazioni

– Valutazione nella formazione professionale salesiana: spunti di riflessione, in VAN

LOOY L. - MALIZIA G., Formazione professionale salesiana. Proposte in una pro-
spettiva multidisciplinare, Roma, LAS 1998, 193-203.

– L’indagine sul campo, in MALIZIA G. - PIERONI V., L’Educazione alla Salute nella
scuola dell’autonomia, Milano, Franco Angeli 1999, 59-83 (in coll. con Malizia G.,
Pieroni V.).

– Il sondaggio tra i docenti delle scuole elementari, in Ibidem, 87-123.

SCILLIGO PIO

Corsi e Convegni

– Urbino. Università (Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”). Incon-
tro su: Concezione di Dio e maturazione psicologica (27 marzo 1999).

– Roma. Società Italiana di Analisi Transazionale. Giornata di studio su: «Problemi on-
tologici ed epistemologici in Analisi Transazionale». Partecipazione (2 maggio 1999).

– Roma. Convegno Internazionale dell’Associazione Europea di Analisi Transazionale
su: «Analisi Transazionale e Prospettive Multiculturali». Organizzazione e presenta-
zione delle seguenti ricerche (15-18 luglio 1999):
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CAIZZI C. - D’AVERSA C. - SCILLIGO P., La configurazione degli Stati dell’Io
Relazionali dei genitori naturali e adottivi.
BORRELI A. - GUGLIELMOTTI F. - SCILLIGO P., Ingiunzioni Non Esistere e Non
Essere Te in relazione agli Stati dell’Io Sé.
DI LUIGI M. - SCHIETROMA S. - SCILLIGO P., Gli Stati dell’Io Sé e l’ingiunzione
Non Fidarti.
FOLINO F. - SCILLIGO P., Gli Stati dell’Io Relazionali nella coppia genitoriale
con figli autistici.
SCILLIGO P., Profili di Stati dell’Io del benessere e del disagio psichico.
STANIZZO M.R. - SCILLIGO P., Cambiamento dei valori negli immigrati magre-
bini.

– San Francisco (USA). International Transactional Analysis Association. Convegno
su: «Tools for living in times of change». Partecipazione (18-22 agosto 1999).

Pubblicazioni

– Modalità comunicative, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica,
Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 983-989.

– Schemi e Stati dell’Io, in «Psicologia Psicoterapia e Salute» 4 (1998) 1-24.
– Dimensioni degli Stati dell’Io, in «Psicologia Psicoterapia e Salute» 4 (1998) 89-

117.
– Le dimensioni fattoriali di secondo ordine delle ingiunzioni, in «Psicologia Psicote-

rapia e Salute» 5 (1999) 1-10 (in coll. con Bastianelli L.).
– Percezione di sé e rapporto di gruppo negli adolescenti, in Ibidem, 11-33 (in coll.

con Prosperi A.).
– Il questionario ESPERO: la misurazione delle ingiunzioni e delle contro-ingiun-

zioni, in Ibidem, 137-164 (in coll. con altri).
– Aspetti epistemologici in Analisi Transazionale, in Ibidem, 245-257.

SEMERARO COSIMO

Corsi e Convegni

– Casamari, Frosinone. Convegno del Ministero per i beni culturali e archivistici. Re-
lazione su: Archivi e beni culturali della Chiesa tra fine 800 e primo 900 (6-7 otto-
bre 1998).

– Roma. CEI (Sezione Cultura). Partecipazione (9-10 ottobre1998).
– Roma. Sala Celio. Tavola rotonda e dibattito con Valdesi su: «Quale papato per il

2000?». Relazione su: Papato e servizio petrino (24 ottobre 1998).
– Roma. Corso accademico dei vari rami della Famiglia Paolina. Lezioni varie su: Il

contesto storico ecclesiale fra Otto e Novecento (ottobre 1998 - febbraio 1999).
– Torino-Crocetta. Presentazione del libro di F. Desramaut, Don Bosco en son temps,

Partecipazione (29 gennaio 1999).
– Roma. S.Tarcisio. Corso di filosofia degli studenti salesiani. Lezioni varie su: Le

fonti salesiane e metodo di lettura (febbraio-marzo 1999).
– Collevalenza, Perugia. Convegno di studio. Relazione su: Il processo canonico di

Angela Merici sotto Pio VII (28 luglio 1999).
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– Benediktbeuern (Germania). Colloquio Internazionale sulla Vita Salesiana. Gestione
e coordinamento (27-31 agosto 1999).

– Abbazia di Montecassino, Frosinone. Giornate di studio in vista della relazione su
Pio VII (Convegno Internazionale previsto a settembre 2000 per il 200° della elezio-
ne di Barnaba Chiaromonte) sul card. Ercole Consalvi (in vista del Convegno a cura
dell’Ecole francaise e Istituto don Sturzo previsto il 9-11 dicembre 1999) (15-17 set-
tembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Roma. UPS. Preparazione e gestione della I riunione del Consiglio Direttivo in vista
del Colloquio Internazionale sulla Vita Salesiana (14 dicembre 1998).

– Frascati, Roma. Istituto Salesiano. Coordinamento di preparazione alla Giornata di
Studio su don Angelo Gentile (9 gennaio 1999).

– Bonn (Germania). Preparazione e gestione della II riunione del Consiglio Direttivo
in vista del Colloquio Internazionale sulla Vita Salesiana (12-13 febbraio 1999).

– Roma. Pisana. Incontro di cooperazione e di consulenza con il Consiglio Direttivo
dell’Istituto Storico della Congregazione Salesiana (19 marzo 1999).

– Zagabria (Croazia). Preparazione e gestione della III riunione del Consiglio Diretti-
vo in vista del Colloquio Internazionale sulla Vita Salesiana (5-6 aprile 1999).

– Roma. Palazzo della Rovere. Consulenza e presentazione per L’atlante delle con-
gregazioni religiose e istituti secolari in Puglia (19 maggio 1999).

– Firenze. Due sedute di studio presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, Sala Mano-
scritti, per una ricerca a cura del CNR sul ripristino dei religiosi nella Restaurazione
in Toscana (2 giugno e 5 luglio 1999).

– Bonn (Germania). Consulenza per impostare e preparare un seminario di studio a
cura della Fondazione Adenauer su: Globalizzazione della solidarietà (27-29 set-
tembre 1999).

Pubblicazioni

– SEMERARO COSIMO, Monaci e frati a Caltanissetta a metà Ottocento, S. Cataldo
(Caltanissetta), Centro Studi «Cammarata» 1998, pp. 88.

– SEMERARO COSIMO (Ed.), I giovani fra cultura di vita e cultura di morte, Colloqui
18, Roma-Caltanissetta, Sciascia 1999, pp. 264.

– Traduzione di: DESRAMAUT F., Don Bosco e i novissimi, in SEMERARO C. (Ed.), I
giovani fra cultura della vita e cultura della morte, Roma-Caltanissetta, Sciascia
1999, 73-84.

– Traduzione di: OERDER K., Don Bosco Jugend Dritte Welt in un campo di tensione.
Esperienze di una organizzazione di solidarietà, in SEMERARO C. (Ed.), I giovani
fra cultura della vita e cultura della morte, Roma-Caltanissetta, Sciascia 1999,
147-160.

– La Restaurazione nello Stato Pontificio, in TRIACCA A.M. (Ed.), Giovanni Merlini
(1795-1873). Tempi e personalità, Roma, LAS 1998, 21-83.

– La rinascita dei Cappuccini in Sicilia tra comunità locali, vescovi e Santa Sede, in
VACCA S. (Ed.), I Cappuccini nella storia sociale e religiosa della Sicilia in età con-
temporanea, Palermo 1998, 1-20.

– Le prime fasi della diffusione della Compagnia di Sant’Orsola in Francia in età
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moderna. Ragioni, problemi e conseguenze nel tessuto della storia e della spirituali-
tà mericiana, in L’eredità di Angela Merici. Spiritualità mericiana e diffusione della
Compagnia di Sant’Orsola in età moderna (sec. XVI-XVIII), Caltanissetta, Sciascia
1998, 1-24.

– Il «caso» Fogazzaro e la condanna del suo romanzo «Il Santo» (5 aprile 1906).
Primo tentativo di analisi dei documenti inediti del Sant’Uffizio, in NARO M. (Ed.),
Amicitiae Causa. Scritti in onore del Vescovo Alfredo Garsia, San Cataldo (Calta-
nissetta), Centro Studi sulla Cooperazione “Arcangelo Cammarata” 1999, 173-193.

– Contributo per un avanzamento della ricerca archivistica e storiografica su Salva-
tore Aldisio, in COSTA G. - NARO C. (Edd.), Salvatore Aldisio, Caltanissetta, Sciascia
1999, 1-17.

– Il contesto politico culturale dei rapporti Chiesa-Stato nell’Ottocento, in DENTONI

LITTA A. (Ed.), La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli
archivi monastici nei Monumenti nazionali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato,
Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio centrale per i beni archi-
vistici 1999, 1-13.

– Importanza di una nuova strategia documentaria nella ricostruzione dei fondi ar-
chivistici privati o personali dei religiosi, in I religiosi e la loro documentazione ar-
chivistica, Archiva Ecclesiae, Città del Vaticano 1999, 1-7.

– Il processo di canonizzazione di Angela Merici fra Assolutismo e Restaurazione, in
NARO C., Angela Merici. Atti del convegno di studio, Caltanissetta, Sciascia 1999.

SODI MANLIO

Corsi e Convegni

– Città del Vaticano. IV Seminario di studio promosso dall’Ufficio Celebrazioni litur-
giche del Sommo Pontefice su: «Testi e musica nelle celebrazioni presiedute dal
Santo Padre». Partecipazione (5-7 ottobre 1998).

– Roma. UPS. Corso di Formazione permanente per Missionari. Lezioni su: Annuncio
e celebrazione nella missione della Chiesa (novembre - dicembre 1998).

– Roma. UPS. Tavola rotonda per la presentazione del Dizionario di Omiletica. Inter-
vento su: L’omelia: celebrazione della Parola di Dio (17 dicembre 1998).

– Roma. CAL. III Convegno liturgico per Seminaristi. Relazione su: Il tempo di Dio
nel tempo dell’uomo: annuncio e celebrazione (28 dicembre 1998).

– Frascati, Roma. Convegno per aspiranti e consacrate temporanee dell’Istituto Seco-
lare VDB. Relazione su: Liturgia: senso ed esperienza profonda della vita (8 gen-
naio 1999).

– Pisa. Giornata di Aggiornamento del Clero dell’Archidiocesi di Pisa. Relazione su:
L’omelia: attualizzazione della Parola di Dio per la vita del credente (21 gennaio
1999).

– Alghero, Sassari. Università della Terza età. Lezione su: Architettura “sacra” e
Teologia liturgica. Quale dialogo nella storia? (26 gennaio 1999).

– Città del Vaticano. V Seminario di studio organizzato dall’Ufficio celebrazioni del
Sommo Pontefice e dal Pontificio Consiglio per le comunicazioni sociali su: «La te-
levisione e le celebrazioni liturgiche presiedute dal Santo Padre nel Grande Giubileo
del 2000». Partecipazione (11-13 febbraio 1999).
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– Sacrofano, Roma. Corso di formazione permanente del Clero della diocesi di Roma.
Relazione su: L’omelia: una sfida per chi la tiene e per coloro che l’ascoltano (22
febbraio 1999).

– Poggio Mirteto, Rieti. Diocesi di Sabina - Poggio Mirteto. Lezione al Clero su:
L’annuncio della conversione come imprescindibile esigenza dell’amore cristiano
(23 marzo 1999).

– Varsavia (Polonia). Accademia Teologica. Simposio su: «Giovani e liturgia». Rela-
zione su: Giovani e liturgia (20 aprile 1999).

– Città del Vaticano. Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Congresso internaziona-
le su: «I Giubilei nella storia della Chiesa». Relazione su: La celebrazione della fede
nelle liturgie giubilari del secolo XX (24 giugno 1999).

– Borutta, Sassari. Abbazia benedettina “S. Pietro di Sorres”. XXXI Settimana di ag-
giornamento teologico. Lezioni su: Dal Padre, per Cristo, nello Spirito, al Padre.
Un’esperienza di salvezza da comunicare con competenza per una pienezza di vita
(30 giugno - 3 luglio 1999).

– Chianciano Terme, Siena. XXXVI sessione di formazione ecumenica del SAE. Re-
lazione su: La preghiera e le sue forme nelle tradizioni della Chiesa di Rito romano
(25 luglio 1999).

– Cefalù, Palermo. Convegno Diocesano. Relazioni su: Eucaristia: luogo di incontro e
di comunione, segno di presenza, di impegno e di attesa (23-25 agosto 1999).

– Cremisan (Israele). IV Convegno mondiale dell’Associazione Biblica Salesiana su:
«Bibbia e formazione». Partecipazione (27 agosto - 2 settembre 1999).

– Mileto, Vibo Valentia. Convegno della diocesi di Mileto - Nicotera - Tropea. Rela-
zioni su: La celebrazione, peculiare luogo di annuncio (16-18 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Consultore dell’Ufficio Celebrazioni del Sommo Pontefice.
– Direttore e redattore di Rivista Liturgica, Edizioni Messaggero - Abbazia S. Giusti-

na, Padova.
– Torino. Visita alla Sezione di Torino della Facoltà di Teologia (17 maggio 1999).
– Finalpia, Savona. Coordinamento della riunione del Consiglio di Redazione della

Rivista Liturgica (31 maggio - 2 giugno 1999).

Pubblicazioni

– SODI MANLIO - TRIACCA ACHILLE M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann
(Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, pp. xix + 1708.

– SODI MANLIO - TRIACCA ACHILLE M. (Edd.), Missale Romanum. Editio princeps
(1570). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice, Monumenta Liturgica Con-
cilii Tridentini 2, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1998, pp. xlvi + 720.

– A cinquant’anni dalla «Mediator Dei». Il culto cristiano tra teologia e dimensione
pedagogico-educativa, in SORCI P. (Ed.), Il soggetto della celebrazione. A cinquan-
t’anni dalla «Mediator Dei». Atti del quinto Convegno liturgico-pastorale. Palermo
4-6 marzo 1997, Facoltà teologica di Sicilia, Studi 1, Caltanissetta - Roma, Sciascia
1998, 15-57.

– «Exemplar Ecclesiae spiritalis cultus». Quando la fede diventa lode, invocazione,
supplica e impegno di vita, in PEDICO M.M. (Ed.), Maria di Nazaret. Itinerario del
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lieto annuncio, Aurora consurgens 5, Roma, Edizioni Monfortane 1998, 123-128.
– Celebrare l’anno dello Spirito. Prospettive per l’animazione liturgico-pastorale, in

CIMOSA M. et alii, La vita cristiana come vita nello Spirito, Ieri Oggi Domani 29,
Roma, LAS 1998, 53-88.

– Presenza e azione dello Spirito Santo nella Comunità che celebra, in CIOLA N.
(Ed.), Spirito, eschaton e storia, Sapientia Christiana 4, Roma, Pontificia Università
Lateranense - Mursia 1998, 155-175.

– La comunità cristiana in cammino verso il Giubileo sul sentiero della liturgia, in
CONFERENZA EPISCOPALE DELLA CAMPANIA (Ed.), Dimensione trinitaria della li-
turgia. IV Convegno Regionale di Liturgia. Caserta, 11-12 settembre 1997, Napoli,
[s.e.] 1998, 63-97.

– Annunciare la Parola di Dio nei «tempi forti» dell’anno liturgico, in STRUS A. -
BLATNICKÝ R. (Edd.), Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore del prof.
Jozef Heriban, Biblioteca di Scienze Religiose 146, Roma, LAS 1998, 443-469.

– «Ex Corde scisso Ecclesia, Christo iugata, nascitur». Ecclesiologia e teologia litur-
gica, in COFFELE G. (Ed.), Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valen-
tini, Biblioteca di Scienze Religiose 149, Roma, LAS 1999, 711-730.

– Riforma e rinnovamento liturgico in Italia. Dagli "strumenti" alla prassi pastorale,
in ANTHONY F.-V. (Ed.), Seguire i percorsi dello Spirito. Studi in onore del prof.
Mario Midali, Biblioteca di Scienze Religiose 150, Roma, LAS 1999, 89-112.

– Le anafore dei primi secoli, in PANIMOLLE A. (Ed.), L’Eucaristia nei Padri della
Chiesa, Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica 20, Roma, Borla 1998, 136-178.

– Epifania, in L. BORRIELLO et alii, Dizionario di Mistica, Città del Vaticano, LEV
1998, 453-455.

– Sacramenti, in Ibidem, 1085-1091.
– Anno liturgico: Tempi forti, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omile-

tica, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 51-59.
– Comunicazione e liturgia, in Ibidem, 279-283 (in coll. con Triacca A.M.).
– Eucaristia, in Ibidem, 510-515.
– Libro Liturgico, in Ibidem, 795-801.
– Omelia, in Ibidem, 1013-1019 (in coll. con Triacca A.M.).
– Tempo dedicato alla predicazione: oggi, in Ibidem, 1546-1548.
– Vocazione, in Ibidem, 1673-1680.
– L’«itinerario spirituale della Quaresima» nell’anno dello Spirito Santo, in «Armo-

nia di Voci» 53 (1998) 1, inserto 3-4/I.
– La liturgia e i bambini, in «SIR - Servizio informazione religiosa» 10 (1998) 18, 10;

e in «Rivista di Pastorale Liturgica» 36 (1998) 2, 75-77.
– Liturgia, Chi sei? Dove vai? [Editoriale], in «Rivista Liturgica» 85 (1998) 1, 3-11.
– Celebrare la Pasqua nell’anno dello Spirito Santo, in «Armonia di Voci» 53 (1998)

2, inserto 3/II.
– Ordinario tempo dello Spirito, in «Armonia di Voci» 53 (1998) 3, inserto 3/III.
– La Theotokos nel dialogo ecumenico [Editoriale], in «Rivista Liturgica» 85 (1998)

2-3, 163-165.
– Cui prodest? [Attualità], in Ibidem, 403-406.
– Musica ed educazione alla preghiera, in «Armonia di Voci» 54 (1998) 4, inserto

3/IV.
– Cos’è il «carattere» sacramentale? [Editoriale], in «Rivista Liturgica» 85 (1998) 4,

451-456.
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– «Cristiani si diventa» [Dossier], in Ibidem, 539-540.
– L’«anno di Dio Padre». Prospettive per l’animazione liturgico-pastorale, in «Ar-

monia di Voci» 53 (1998) 5, inserto 3/V.
– Giovani e liturgia. Situazioni e problematiche, in «Rivista di Pastorale Liturgica» 36

(1998) 5, 26-36.
– Letteratura Liturgica * 2 [Editoriale], in «Rivista Liturgica» 85 (1998) 5, 579-586.
– «Missale Romanum». Editio princeps (1570), in Ibidem, 789-797 (in coll. con Triac-

ca A.M.).
– L’omelia si prepara fin dal lunedì, in «SIR - Servizio informazione religiosa» 10

(1998) 90, 13.
– Oltre la «traduzione»? [Editoriale], in «Rivista Liturgica» 85 (1998) 6, 835-841.
– Questione di «riti»? [Editoriale], in «Rivista Liturgica» 86 (1999) 1, 3-14; in «APL -

Informazioni» 28 (1999) 67, 5-17; in «Liturgia» 33 (1999) 154, 339-349.
– L’omelia: celebrazione della parola di Dio, in «Rivista Liturgica» 86 (1999) 1, 132-

135.
– Animazione e prassi celebrativa e liturgica, in «Note di pastorale giovanile» 33

(1999) 5, 53-57.
– L’in-canto del rito [Editoriale], in «Rivista Liturgica» 86 (1999) 2/3, 163-169.
– Rok Liturgiczny i Słowo boże tematy orędzia okresów: bożego narodzenia i wielka-

nocy [Anno liturgico e Parola di Dio. I temi dell’annuncio nel Tempo natalizio e pa-
squale], in «Seminare» [Cracovia] 15 (1999) 15-36.

– Letteratura liturgica * 3 [Editoriale], in «Rivista Liturgica» 86 (1999) 4, 419-422.

SOLDINI MAURIZIO

Corsi e Convegni

– Roma. Università degli Studi “La Sapienza” (Azienda Policlinico “Umberto I”).
Corso di Aggiornamento sul Triage Ospedaliero. Lezione su: L’etica del triage. Chi
curare? Il principio di giustizia (ottobre 1998).

– Roma., Università degli Studi “La Sapienza” (Facoltà di Medicina e Chirurgia). Cor-
so di Perfezionamento in Bioetica clinica. Lezioni su: Fondamenti di Bioetica (a.a.
1998-99)

– Bari. XCIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna. 5 Co-
municazioni, tra cui: Questioni di bioetica in Medicina interna (10-14 novembre
1998).

– S. Giovanni Rotondo, Foggia. IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”. Giornate di
Medicina Interna. 2 Comunicazioni, tra cui: Il ruolo dell’internista nel Dipartimento
di Emergenza. Per la centralità e la salute integrale della persona malata (27-28
novembre 1998).

– Rocca Massima, Latina. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Facoltà di
Medicina e Chirurgia). Corso di Perfezionamento in Bioetica clinica. Incontro-dibat-
tito su: «Le biotecnologie e l’uomo. Quali limiti?». Relazione su: Aspetti etici ed an-
tropologici della clonazione (27 marzo 1999).

– Firenze. 2nd Congress of European Federation of Internal Medicine. Diverse comu-
nicazioni, tra cui: Bioethical aspects of sildenafil (12-15 maggio 1999).
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Incarichi e Consulenze

– Membro della Commissione di esame del Corso integrato di Scienze Umane per la
materia Bioetica e storia della medicina del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Pubblicazioni

– SOLDINI M. - ACCETTELLA U. - BURGALASSI S. (Edd.), La bioetica e l’anziano. Pro-
spettive e garanzie per una salute globale dell’anziano alle soglie del nuovo mil-
lennio, Acireale (CT), Istituto Siciliano di Bioetica 1999.

– Razionalità biologica, filosofica e contesto di fede. Problemi etici della clonazione,
alla luce di “Fides et ratio”, in MANTOVANI M. - THURUTHIYIL S. - TOSO M. (Edd.),
Fede e ragione. Opposizione, composizione?, Roma, LAS 1999.

– La bioetica e l’anziano, in SOLDINI M.- ACCETTELLA U.- BURGALASSI S. (Edd.), La
bioetica e l’anziano. Prospettive e garanzie per una salute globale dell’anziano alle
soglie del nuovo millennio, Acireale (CT), Istituto Siciliano di Bioetica 1999.

– La “Casa di Riposo Belvedere” di Lari. Un modello di residenza globale per Anzia-
ni, in Ibidem.

– L’incidenza delle aritmie al pronto soccorso, in Atti del VII Congresso Nazionale
G.I.E.C., Gruppo Italiano per le Emergenze Cardiologiche, Roma 23-24 ottobre
1998, 1998 (in coll. con Suppa M. et alii).

– Linee guida del trattamento delle crisi ipertensive nel Dipartimento di Emergenza,
in Atti del Convegno Giornate di Medicina Interna, S. Giovanni Rotondo, Foggia,
27-28 novembre 1998 (in coll. con Giancaspro G., Zappa G., Barbaro G.).

– Bioetica e Medicina. Quale futuro?, in «Atti dell’Accademia Lancisiana» 42 (1998)
2, 92-95.

– Human Cloning Research, in «N Engl J Med» (1998) 338, 1770.
– Bioetica e Medicina Interna, in «Clin Ter» (1998) 149, 365.
– Aspetti bioetici del Viagra TM, in «Clin Ter» (1999) 150, 33.
– Bioethical aspects of sildenafil. 2° Congress of European Federation of Internal

Medicine, Florence, Italy, 12-15 May, 1999, in «Eur J Intern Med» (1999) 10
(Suppl. 1), S23.

– Linee guida della terapia trombolitica nell’infarto miocardico acuto, in «Atti del-
l’Accademia Lancisiana» 42 (1998) 1, 87-91 (in coll. con Giancaspro G. et alii).

– Linee guida del trattamento dell’edema polmonare acuto, in «Atti dell’Accademia
Lancisiana» 42 (1998) 2, 77-80 (in coll. con Giancaspro G. et alii).

– Flumazenil for grade III and IVa hepatic encefalopathy in patients with liver cirrho-
sis: an italian multicenter double-blind, placebo-controlled, crossover study, in «Eur
J Emerg Med» (1998) 5, 135 (in coll. con Barbaro G. et alii).

– Flumazenil for hepatic coma in patients with liver cirrhosis: an italian multicenter
double-blind, placebo-controlled, crossover study, in «Eur J Emerg Med» (1998) 5,
213 (in coll. con Barbaro G. et alii).

– Flumazenil for hepatic encephalopathy grade III and IVa in patients with cirrhosis:
an italian multicenter double-blind, placebo-controlled, cross-over study, in «Hepa-
tology» (1998) 28, 374 (in coll. con Barbaro G. et alii).

– Cardiac Involvement in the Acquired Immunodeficiency Syndrome: A Multicenter
Clinical-Pathological Study, in «AIDS Res Hum Retrovir» (1998) 14, 1071.
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– Incidence of Dilated Cardiomyopathy and Detection of HIV in Myocardial Cells of
HIV-Positive Patients, in «N Engl J Med» (1998) 339, 24.

– Fibrillazione atriale parossistica: conversione spontanea a ritmo sinusale, in «Car-
diologia» (1998) 43 (Suppl.3), 132 (in coll. con Suppa M. et alii).

– La fibrillazione atriale nell’urgenza: problemi diagnostici e terapeutici. Proposta di
una classificazione razionale, in «Cardiologia» (1998) 43 (Suppl.3), 130 (in coll.
con Giancaspro G., Suppa M., Barbaro G.).

– Interferon-alpha-2B and ribavirin in combination for chronic hepatitis C patients
not responding to interferon-alpha alone: an Italian multicenter, randomized, con-
trolled, clinical study, in «Am J Gastroenterol» (1998) 93, 2445 (in coll. con Barba-
ro G. et alii).

– Serum ferritin and hepatic glutathione depletion in chronic hepatitis C patients re-
lated to hepatitis C virus genotype. International association for the study of the liv-
er biennial scientific meeting and 49th annual meeting and postgraduate courses,
Chicago, Illinois, in «Hepatology» (1998) 28 (Suppl.), 199A (in coll. con Barbaro
G. et alii).

– Ultrastructural findings and hepatic glutathione concentrations in chronic hepatitis
C related to hepatitis C virusgenotype. Does genotype 1B affect mitochondrial func-
tions of hepatocytes? International association for the study of the liver biennial sci-
entific meeting and 49th annual meeting and postgraduate courses, Chicago, Illinois,
in «Hepatology» (1998) 28 (Suppl.), 200A (in coll. con Barbaro G. et alii).

– Alpha interferon 2b plus ribavirin in CHC relapser or not responder patients to al-
pha interferon 2b alone: an Italian multicenter randomized, controlled clinical
study. International association for the study of the liver biennial scientific meeting
and 49th annual meeting and postgraduate courses, Chicago, Illinois, in «Hepatolo-
gy» (1998) 28 (Suppl.), 476A (in coll. con Barbaro G. et alii).

– Efficacy of intravenous recombinant beta interferon for chronic hepatitis C patients
non responders to alpha interferon in relation to HCV genotype and liver glutathi-
one concentrations. International association for the study of the liver biennial sci-
entific meeting and 49th annual meeting and postgraduate courses, Chicago, Illinois,
in «Hepatology» (1998) 28 (Suppl.), 700A (in coll. con Barbaro G. et alii).

– Serum ferritin and hepatic glutathione concentration in chronic hepatitis C patients
related to hepatitis C virus genotype, in «Journal of Hepatology» (1999) 30, 774 (in
coll. con Barbaro G. et alii).

– The dilemma of the precocious diagnosis of the acute myocardial infarction in the
Emergency Room. Which cardiac markers have we got to use and in which strategic
combination?, in «Ippocrate» (1999) 1, 9-12 (in coll. con Giancaspro G., Barbaro
G. et alii).

– Patologia cardiovascolare nella sindrome da immunodeficienza acquisita. Revisione
della letteratura e casistica personale, in «Atti dell’Accademia Lancisiana» (1999)
(in coll. con Barbaro G. et alii).

– Alpha interferon 2b plus ribavirin in CHC relapser or not responder patients to al-
pha interferon 2b alone: an Italian multicenter randomized, controlled clinical
study, in «Journal of Hepatology» (1999) 30 (Suppl.1), 116 (in coll. con Barbaro G.
et alii).

– Serum ferritin and hepatic glutathione depletion in chronic hepatitis C patients re-
lated to hepatitis C virus genotype, in «Journal of Hepatology» (1999) 30 (Suppl.1)
131 (in coll. con Barbaro G. et alii).
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– The intensity of myocardial expression of inducible nitric oxide synthetase influ-
ences the clinical course of human immunodeficiency virus-associated cardiomyo-
pathy. 2° Congress of European Federation of Internal Medicine, Florence, Italy,
12-15 May, 1999, in «Eur J Intern Med» (1999) 10 (Suppl.1) S98 (in coll. con Bar-
baro G. et alii).

– Giant cell arteritis and cardiac involvement. Preventive role of corticosteroid thera-
py. 2° Congress of European Federation of Internal Medicine, Florence, Italy, 12-
15 May, 1999, in «Eur J Intern Med» (1999) 10 (Suppl.1), S61 (in coll. con
Giancaspro G., Barbaro G., Carmenini G.).

– Encephalopathy and clinical course of hiv-associated cardiomyopathy. 2° Congress
of European Federation of Internal Medicine, Florence, Italy, 12-15 May, 1999, in
«Eur J Intern Med» (1999) 10 (Suppl.1), S98 (in coll. con Barbaro G. et alii).

– Interferon alpha-2b and ribavirin in combination for chronic hepatitis c patients in-
terferon alpha-2b non responders or relapsers: a multicenter, randomized, control-
led, clinical study. 2° Congress of European Federation of Internal Medicine, Flor-
ence, Italy, 12-15 May,1999, in «Eur J Intern Med» (1999) 10 (Suppl.1), S24 (in col-
l. con Barbaro. G. et alii).

– Serum Ferritin and hepatic glutathione concentrations in chronic Hepatitis C relat-
ed to the hepatitis C virus genotype. 2° Congress of European Federation of Internal
Medicine, Florence, Italy, 12-15 May, 1999, in «Eur J Intern Med» (1999) 10
(Suppl.1), S23 (in coll. con Barbaro G. et alii).

– Intravenous recombinant interferon beta for chronic hepatitis C patients unrespon-
sive to interferon alpha 2b at standard dosage: the experience of the multicenter in-
terferon beta italian group. 2° Congress of European Federation of Internal Medi-
cine, Florence, Italy, 12-15 May, 1999, in «Eur J Intern Med» (1999) 10 (Suppl.1),
S23 (in coll. con Barbaro G. et alii).

– Intensity of Myocardial Expression of Inducible Nitric Oxide Synthase Influences the
Clinical Course of Human Immunodeficiency Virus-Associated Cardiomyopathy, in
«Circulation» (1999) 100, 933 - 939 (in coll. con Barbaro G. et alii).

– Le sequelae iatrogene della tubercolosi polmonare, in «Clin Ter» (1999) 150, 203-
207 (in coll. con Giancaspro G. et alii).

– Intensity of Myocardial Expression of Inducible Nitric Oxide Synthase Influences the
Clinical Course of H.I.V.-Associated Cardiomyopathy, in «Internal Medicine»
(1999) 7 (S1), S90 (in coll. con Barbaro G. et alii).

– Intravenous Recombinant Interferon-Beta versus Interferon-Alpha-2B and Ribavirin
in Combination for Short-Term Treatment of Chronic Hepatitis C Patients Not Re-
sponding to Interferon-Alpha, in «Scand J Gastroenterol.» 34 (1999) 9, 928-933 (in
coll. con Barbaro G. et alii).

STRUS ANDRZEJ

Corsi e Convegni

– Roma. Centro interreligioso USMI. Corso di S.Scrittura su: Profetismo e profeti nel-
l’antico Israele (II Semestre a.a. 1998-99).

– Parigi (Francia). 2ème Congrès International sur: «Science et Technologie pour la
sauvegarde du patrimoine culturel dans les pays du bassin méditterranéen». Confe-



240

renza su: Transformations sociales et religieuses en Judée au temps des Hasmo-
néens (II-I siècles av. J.C.) d’après un témoignage archéologique (5-9 luglio 1999).

– Leuven (Belgio). XLVIII Colloquium Biblicum Lovaniense. Conferenza su: Gn
2,4b-3,24: structure et décodage du message (28-30 luglio 1999).

– Cremisan (Israele). IV Congresso Mondiale dell’Associazione Biblica Salesiana.
Collaborazione alla preparazione e realizzazione (27 agosto - 3 settembre 1999).

Incarichi e Consulenze

– Guida al gruppo dei partecipanti dell’Associazione Biblica Salesiana nel pel-
legrinaggio in Giordania (23-26 agosto 1999).

– Beit Jimal (Israele). Coordinamento della ricerca nel campo archeologico (settembre
1999).

Pubblicazioni

– STRUS ANDRZEJ - BLATNICKÝ RUDOLF (Edd.), Dummodo Christus annuntietur. Stu-
di in onore del prof. Jozef Heriban, Roma, LAS 1998, pp. 541.

– «Plenitudo temporis». Cronologia della salvezza in Gal 4,4, in STRUS A. - BLAT-
NICKÝ R. (Edd.), Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore del prof. Jozef He-
riban, Roma, LAS 1998, 57-84.

– Calendric Aspects in a Recently Discovered Jewish-Christian Apocryphon, in MAR-

GOLIN R. (Ed.), Proceedings of the Twelfth World Congress of Jewish Studies, Jeru-
salem, World Union of Jewish Studies 1999.

– L’origine de l’apocryphe grec de la Passion de S. Etienne: à propos d’un texte des
deux manuscrits récemment publiés, in «Ephemerides Liturgicae» 113 (1998) 18-57.

– Una haggada familiare sulla passione e morte di S. Stefano Protomartire, in «Sa-
lesianum» 60 (1998) 81-96.

THURUTHIYIL SCARIA

Corsi e Convegni

– Terni. Incontro di studio per insegnanti delle scuole medie e superiori su: Feste reli-
giose indiane. Celebrazione e significato (23 ottobre 1998).

– Roma. UPS. Seminario di studio su: «La lettera enciclica Fides et ratio». Organiz-
zazione e partecipazione (29 ottobre 1998).

– Caracas (Venezuela). Seminario Continentale sui Postnoviziati. Relazione su: La let-
tera enciclica “Fides et ratio” (1-7 novembre 1998).

– Torino. Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt. Seminario di studio su:
Analisi della cultura asiatica. Elementi e valori specifici di alcune culture asiatiche
(10 aprile 1999).

– Roma. UPS. Convegno su: «L’Oriente che non tramonta. Futuro e destino delle cor-
renti religiose orientali in Italia». Relazione su: L’occidentalizzazione dell’oriente e
l’orientalizzazione dell’occidente (21 maggio 1999).
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Pubblicazioni

– THURUTHIYIL SCARIA, The Joy of Creative Living. Radical Revolution of the Mind.
An approach proposed by Jiddu Krishnamurti, Biblioteca di Scienze Religiose 147,
Roma, LAS 1999, pp. 284.

– MANTOVANI MAURO - THURUTHIYIL SCARIA - TOSO MARIO (Edd.), Fede e ragione.
Opposizione, composizione?, Biblioteca di Scienze Religiose 148, Roma, LAS 1999,
pp. 357.

– Reincarnation in Hinduism, in «Salesianum» 60 (1998) 1, 35-64.
– Natale: Dono del Padre. In cammino verso il grande Giubileo del 2000, in «Civiltà

Nuova» (1998) dicembre, 1-2.
– In Cammino verso il Grande Giubileo 2000, in «Salendo… verso il 2000» [San

Marcello (Ancona)] (1998) 15-16.
– L’ascesi è una farfalla, in un programma di Gabriele Pini, Da qui all’eternità. Viag-

gio nell’universo delle religioni, Roma, RAI Educational 1998.

TONELLI RICCARDO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università “Angelicum”. Simposio organizzato dalle Università
Pontificie Romane per celebrare il XX anniversario di Pontificato di Giovanni Paolo
II. Relazione (5 novembre 1998).

– Verona. CEI. Corso intensivo di formazione per i Direttori degli Uffici Missionari
Diocesani (25-28 novembre 1998).

– Roma. Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Lezioni al Corso di Forma-
zione (gennaio-febbraio 1999).

– Molfetta, Bari. Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Istituto Teologico Puglie-
se). Corso di 24 ore su: Comunicazione e narrazione (marzo-aprile 1999).

Pubblicazioni

– TONELLI RICCARDO, Trenta storie da meditare e raccontare per un progetto di pa-
storale, Leumann (Torino), LDC 1998, pp. 143.

– TONELLI RICCARDO, Il Vangelo, una bella notizia per la vita, Brescia, Queriniana
1999, pp. 88.

– Segni della presenza dello Spirito nella vita dei giovani, in GARCÍA J.M. (Ed.), Ac-
compagnare i giovani nello Spirito, Roma, LAS 1998, 17-52 (in coll. con Pollo M.).

– Itinerari formativi, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica,
Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 732-737.

– Giovani, in Ibidem, 636-644.
– Ragioni e significato del «sì» alla vita, in «Note di pastorale giovanile» 32 (1998) 1,

13-21.
– Il CdG per un progetto di pastorale giovanile, in «Note di pastorale giovanile» 32

(1998) 2, 32-42.
– Segni della presenza dello Spirito nella vita dei giovani, in «Note di pastorale gio-

vanile» 32 (1998) 5, 13-39 (in coll. con Pollo M.).



242

– La responsabilità della comunità cristiana verso i giovani, in «Note di pastorale
giovanile» 32 (1998) 6, 7-25.

– La soggettivizzazione (giovanile e oltre) da problema a risorsa, in «Note di pastora-
le giovanile» 32 (1998) 8, 53-64.

– Assieme sulle strade d’Europa. III incontro europeo di pastorale giovanile - Pader-
born, in «Note di pastorale giovanile» 32 (1998) 9, 48-52.

– Algunas claves para un Proyecto de Pastoral Juvenil, in «Misión Joven» (1998)
257, 29-56.

– La fede giovane dei giovani. Il dialogo tra il papa e i giovani, in «Note di pastorale
giovanile» 33 (1999) 1, 42-54.

– Comunità ecclesiale e pastorale universitaria, in «Note di pastorale giovanile» 33
(1999) 3, 11-17.

– Per trasformare gioia e sorpresa in nuova responsabilità, in «Note di pastorale gio-
vanile» 33 (1999) 4, 25-34.

TOSO MARIO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Lateranense. Corso su: Magistero sociale della Chiesa
(a.a. 1998-99).

Incarichi e Consulenze

– Consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace.

Pubblicazioni

– TOSO MARIO, Doctrina social hoy, México, Instituto Mexicano de Doctrina Social
Cristiana 1998, pp. 382.

– TOSO MARIO (Ed.), Terzo settore e giovani, Roma, LAS 1998, pp. 272.
– MANTOVANI MAURO - THURUTHIYIL SCARIA - TOSO MARIO (Edd.), Fede e ragione.

Opposizione, composizione?, Biblioteca di Scienze Religiose 148, Roma, LAS 1999,
pp. 357.

– Lo Stato sociale nella dottrina sociale della Chiesa: evoluzione storica e principi, in
Lo Stato sociale nel pensiero cattolico, Atti del Convegno dei Consiglieri Ecclesia-
stici della Coldiretti (settembre 1997), Roma, Tellus 1998, 13-53.

– Economia, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann
(Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 410-416.

– Welfare Society: significato e contenuti, in «Rivista di teologia morale» 117 (1998)
1, 17-24.

– Il volontariato. L’apporto della dottrina sociale della Chiesa, in «Cronache e opi-
nioni» 53 (1998) 5, 30-31.

– Terzo settore: un nuovo modo di fare società, in «Conquiste del lavoro» 51 (1998)
86-87, 3-4.

– Lo Stato sociale e la questione agraria nella dottrina sociale della Chiesa, in «Sale-
sianum» 60 (1998) 303-335.
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– L’insegnamento della dottrina sociale cristiana, in «Quaderni della Segreteria ge-
nerale della CEI» 2 (1998) 10, 66-75.

– Solidarietà e sussidiarietà nell’insegnamento sociale della Chiesa, in «La società» 8
(1998) 3, 515-550.

– La formación y la enseñanza en la doctrina social de la Iglesia, in «Corintios XIII»
(1998) 87, 87-114.

– La doctrina social en la formación del clero, in Ibidem, 243-253.
– Doctrina social de la Iglesia y catequesis, in Ibidem, 279-288.

TRENTI ZELINDO

Corsi e Convegni

– Brescia. Università Cattolica. Convegno su: «Fondamenti antropologici dell’IRC».
Partecipazione (1-3 luglio 1999).

– Camigliatello Silano, Cosenza. Istituto di Teologia della Calabria. Convegno su:
«L’educazione religiosa nella scuola italiana attuale». Partecipazione (27-29 luglio
1999).

– Verona-Saval. Incontro italo-tedesco di Pedagogia Religiosa su: «La fonte della no-
stra vita: spiritualità dell’educatore religioso». Partecipazione (19-23 settembre
1999).

Incarichi e Consulenze

– Membro della Consulta per l’Insegnamento della Religione Cattolica.

Pubblicazioni

– TRENTI ZELINDO, L’esperienza religiosa, Leumann (Torino), LDC 1999, pp. 144.
– LEVER FRANCO - MAURIZIO LUCILLO - TRENTI ZELINDO, Il nuovo Cultura e Religio-

ne. Corso di religione cattolica per il triennio delle scuole superiori, Torino, SEI
1998, pp. 402.

– TRENTI ZELINDO et alii, Religio. Enciclopedia tematica dell’educazione religiosa,
Casale Monferrato (Alessandria), Piemme 1998, pp. 815.

– Camminare con l’adolescente, in CURRO S. (Ed.), Leumann (Torino), LDC 1999,
pp. 197.

– Credere con l’adolescente, Leumann (Torino), LDC 1999, pp. 194.
– Il Tesoro è nel campo, Leumann (Torino), LDC 1999, pp. 164.
– Educazione religiosa sotto verifica. Dall’appartenenza istituzionale alla consapevo-

lezza personale, in «Insegnare Religione» 11 (1998) 4, 4-10.
– Il tema della fede nella religione. Aspetti fenomenologici dell’atto di fede, in «Cate-

chesi» 68 (1998) 5, 4-10.
– Fenomenologia dell’atto di fede. Suggestioni pedagogiche, in «Orientamenti Peda-

gogici» 45 (1998) 6, 795-814.
– Risorse e limiti del linguaggio nell’educazione religiosa. Linguaggio e comunica-

zione nell’educazione religiosa/1, in «Insegnare Religione» 12 (1999) 1, 11-17.
– Figure della comunicazione religiosa: segno, simbolo, mito, rito. Linguaggio e co-
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municazione nell’educazione religiosa/2, in «Insegnare Religione» 12 (1999) 2, 13-
21.

– L’incontro con Dio oggi: presupposti e itinerari. Orientamenti per la riflessione e la
mediazione catechistica, in «Catechesi» 68 (1999) 1, 11-17.

– Il percorso di maturazione alla fede. Orientamenti per la riflessione e la mediazione
catechistica, in «Catechesi» 68 (1999) 2, 10-15.

– Linguaggio e comunicazione nell’educazione religiosa, in «Orientamenti Pedagogi-
ci» 46 (1999) 2, 267-284.

– La narrazione nella comunicazione religiosa, in «Insegnare Religione» 12 (1999) 3,
19-25.

– Educazione religiosa e promozione della persona, in «Catechesi» 68 (1999) 3, 15-
21.

TRIACCA ACHILLE M.

Incarichi e Consulenze

– Consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia.
– Consultore dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.
– Consultore della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Pubblicazioni

– TRIACCA ACHILLE M. (Ed.), Giovanni Merlini (1795-1873). Tempi e personalità,
Collana «Sangue e vita» 14, Roma, Edizioni Pia unione Preziosissimo Sangue 1998,
pp. 710.

– TRIACCA ACHILLE M. - PISTOIA A. (Edd.), Liturgie et cosmos. Conférences Saint-
Serge XLIVe Semaine d’études Liturgiques. Paris, 1-4 juillet 1997, Bibliotheca
«Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 98, Roma, C.L.V. Edizioni Liturgiche 1998,
pp. 208.

– SODI MANLIO - TRIACCA ACHILLE M. (Edd.), Missale Romanum. Editio Princeps
(1570). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice, Monumenta Liturgica Con-
cilii Tridentini 2, Città del Vaticano, LEV 1998, pp. xlvi + 720.

– TRIACCA ACHILLE M. - SODI MANLIO (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann
(Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, pp. xix + 1708.

– Introduzione, in TRIACCA A.M. (Ed.), Giovanni Merlini (1795-1873). Tempi e per-
sonalità, Collana «Sangue e vita» 14, Roma, Edizioni Pia Unione Preziosissimo
Sangue 1998, 5-11.

– Présentation, in TRIACCA A.M. - PISTOIA A. (Edd.), Liturgie et cosmos. Conférences
Saint-Serge XLIVe Semaine d’études Liturgiques. Paris, 1-4 juillet 1997, Bibliotheca
«Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 98, Roma, C.L.V. Edizioni Liturgiche 1998,
7-9.

– Docile allo Spirito Santo, in CODI M., Il prete dal sorriso di fanciullo. Vita del servo
di Dio don Giuseppe Quadrio Sacerdote Salesiano (1921-1963), Collana «Spirito e
Vita» 29, Roma, LAS 1998, 9-13.

– Maria «Corredentrice» dalla Liturgia Romana? Linee teologico-liturgiche, in
AA.VV., Maria Corredentrice. Storia e Teologia I, Bibliotheca Corredemptionis
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B.V. Mariae. Studi e ricerche 1, Frigento (Avellino), Casa Mariana Editrice 1998,
221-281.

– Preghiere ed espressioni di devozione a Maria nei secoli VI-XI. «Chiavi» per una
sistematizzazione dei dati e considerazioni teologico-liturgiche, in TONIOLO E.M.
(Ed.), La Vergine Madre dal secolo VI al secondo Millennio. Itinerari mariani nei
due millenni, vol. II, «Fine d’anno con Maria» 17, Roma, Centro di Cultura Mariana
«Madre della Chiesa» 1998, 190-241.

– Dedicazione dello spazio sacro dell’attuale liturgia romana, in CHENIS C. (Ed.),
L’arte per il culto nel contesto postconciliare. I. Lo spazio, San Gabriele (Teramo),
Edizione Staurós 1998, 113-178.

– L’arte avvicina al Sommo Artefice. Ricordando la poliedrica e variegata «tavoloz-
za» di colori selezionati, in Giuseppe Triacca (1906-1991), Azzate (Varese), Edi-
zione La Varesina Grafica 1998, 17-21.

– L’«Epistola ad Philippenses» nell’odierna liturgia «eucaristica» romana: dal suo
uso verso un’esegesi liturgica, in STRUS A. - BLATNICKÝ R. (Edd.), Dummodo Chri-
stus annuntietur. Studi in onore del prof. Jozef Heriban, Biblioteca di Scienze Reli-
giose 146, Roma, LAS 1998, 373-426.

– Introduzione, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Missale Romanum. Editio Prin-
ceps (1570). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice, Monumenta Liturgica
Concilii Tridentini 2, Città del Vaticano, LEV 1998, vii-xlvi (in coll. con Sodi M.).

– Appendice, in Ibidem, 667-717.
– Introduzione, in TRIACCA A.M. - SODI M. (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann

(Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, vii-ix (in coll. con Sodi M.).
– Dialetto nella predicazione, in TRIACCA A.M. - SODI M. (Edd.), Dizionario di Omi-

letica, Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 367-369.
– Comunicazione e liturgia, in Ibidem, 279-283 (in coll. con Sodi M.).
– Dossologia, in Ibidem, 397-399.
– Eusebio Gallicano, in Ibidem, 519-523.
– Liturgia, in Ibidem, 816-817.
– Omelia, in Ibidem, 1013-1019 (in coll. con Sodi M.).
– Parsch Pius, in Ibidem, 1102-1105.
– Silenzio, in Ibidem, 1456-1460.
– Spirito Santo, in Ibidem, 1509-1510.
– Spiritualità, in Ibidem, 1510-1513.
– Teologia liturgica, in Ibidem, 1594-1597.
– Tradizione, in Ibidem, 1614-1618.
– Trinità, in Ibidem, 1631-1633.
– Verbum Domini, in Ibidem, 1649-1651.
– Doni dello Spirito Santo, in BORRIELLO L. - CARUANA E. - DEL GENIO M.R.- SUFFI

N. (Edd.), Dizionario di Mistica, Città del Vaticano, LEV 1998, 430-432.
– Spirito Santo, in Ibidem, 1164-1168.
– Il silenzio dopo l’omelia. Suoi dinamismi pneumatologici, in «Liturgia. Bimestrale

del Centro di Azione Liturgica» 32 (1998) 145, 20-28.
– Omelia e Spirito Santo: sua presenza ed azione e come parlarne, in «Liturgia. Bi-

mestrale del Centro di Azione Liturgica» 32 (1998) 146, 145-158.
– Sacerdozio ministeriale: valenze teologico-trinitarie. Contributo alla Spiritualità del

presbitero, in «Liturgia. Bimestrale del Centro di Azione Liturgica» 32 (1998) 148,
409-435; e in «Estudios Trinitarios» 32 (1998).



246

– «Inculturazione e Liturgia». Eventi dello Spirito Santo. A proposito di alcuni princi-
pi per il progresso dell’approfondimento degli studi su «Liturgia e culture», in «Ec-
clesia Orans» 15 (1998) 59-89.

– Maria Vergine, Madre dell’unità. Linee teologico-liturgiche per il dialogo ecumeni-
co, in «Rivista Liturgica» 85 (1998) 171-208.

– Constantin Andronikof, in «Rivista Liturgica» 85 (1998) 5, 596-597.
– Missale Romanum. Editio Princeps (1570), in «Rivista Liturgica» 85 (1998) 789-

797 (in coll. con Sodi M.).
– Odo Casel, OSB. A 50 anni dalla sua morte, in «Rivista Liturgica» 85 (1998) 6,

845-852.
– Teološko-liturgijski temelji glazbenih izraza u liturgijskim slavljima, in «Sveta Ceci-

lija» 58 (1988) 1, 8-13; 58 (1998) 2, 40-43.

TRUPIA PIERO

Pubblicazioni

– TRUPIA PIERO, Il Potere di Convocazione, Firenze, La Nuova Italia 1999.
– Economy and Social Planning. Economic development and the mobilisation of soci-

ety’s basic resources, in TYMIENECKA A.T. (Ed.), Analecta Husserliana, Dordrecht,
Kluwer 1999.

VALENTINI DONATO

Incarichi e Consulenze

– Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede.
– Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.

Pubblicazioni

– VALENTINI DONATO, Lo Spirito Santo, la Chiesa e il mondo, Città del Vaticano,
LEV 1998, pp. 108.

– L’unità dei cristiani, fattore di rinnovamento teologico ed ecclesiale. Prospettiva
cattolica, in FITTE H. (Ed.), Fermenti nella teologia alle soglie del terzo millennio.
Atti del III Simposio Internazionale della Facoltà di Teologia [del Pontificio Ateneo
della Santa Croce], Roma, 12-14 marzo 1997, Città del Vaticano, LEV 1998, 76-97.

– Lo Spirito Santo in una Chiesa a servizio di Dio per la speranza del mondo: consi-
derazioni teologiche, in GARCÍA J.M. (Ed.), Accompagnare i giovani nello Spirito,
Biblioteca di Scienze Religiose 143, Roma, LAS 1998, 53-79.

– Reazione di Donato Valentini, SDB [a: BRANDMÜLLER Walter, Natur und Ziel pri-
matialer Interventionen des Bischofs von Rom im ersten Jahrtausend, pp. 360-378],
in Il Primato di Pietro. Atti del Simposio Teologico, Roma dicembre 1996, Città del
Vaticano, LEV 1998, 378-385.

– Teologia, in SODI M. - TRIACCA A.M (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann (To-
rino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 1553-1561.
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VICENT RAFAEL

Pubblicazioni

– Los Salmos, oración de Israel y de hoy, in ALDAZÁBAL J. - LLIGADAS J. (Edd.), Los
Salmos nos enseñan a rezar, Dossiers CPL 82, Barcelona, Centro de Pastoral
Litúrgica 1999, 44-52.

– Targum, in SODI M. - TRIACCA A.M (Edd.), Dizionario di Omiletica, Leumann (To-
rino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 1526-1532.

– Discepoli del Cristo che annunziamo, in «Associazione Biblica Salesiana, Bollettino
di collegamento» (1998) 14, 40-45.

ZANACCHI ADRIANO

Pubblicazioni

– ZANACCHI ADRIANO, La pubblicità. Potere di mercato. Responsabilità sociali, Mi-
lano, Lupetti 1999.

– Opinione pubblica, in SODI M. - TRIACCA A.M. (Edd.), Dizionario di Omiletica,
Leumann (Torino)-Gorle (Bergamo), LDC-Velar 1998, 1039-1042.

ZANNI NATALE

Corsi e Convegni

– Roma. Istituto Pio XI. Corso di aggiornamento su: Multimedialità, internet e scuola.
– Mogliano Veneto, Treviso. Collegio Astori. Corso di aggiornamento su: Multime-

dialità, internet e scuola.
– Palestrina, Roma. Liceo Ginnasio “Claudio Eliano”. Corso di aggiornamento su:

Multimedialità, internet e scuola (aprile 1999).
– Ortona, Chieti. Scuola Media Statale “Pugliesi-Visci”. Corso di aggiornamento su:

Innovazione e classi aperte.
– Vigo di Fassa, Trento. Corso di aggiornamento per Insegnanti di religione.
– Ortona, Chieti. Centro di Formazione Professionale del CNOS/FAP. Progettazione

di nuovi corsi di FP per soggetti a rischio.

Incarichi e Consulenze

– Consulente del CNOS, Sede Nazionale e Sede Regionale Lazio, per la progettazione
di corsi e sussidi multimediali.

Pubblicazioni

– Nuove tecnologie e IRC: dalla diapositiva alla multimedialità, in RUTA G. (Ed.),
Cose antiche e cose nuove: la didattica dell’IRC tra tradizione e prospettive, Messi-
na, Coop. S. Tommaso 1998, 383-410.
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– Didattica e formazione professionale, in VAN LOOY L. - MALIZIA G., Formazione
professionale salesiana. Proposta in una prospettiva multidisciplinare, Roma, LAS
1998, 171-182.

– Modularità e mondo formativo, in «Scuola Viva» (1998) 3, 14-17.

ZEVINI GIORGIO

Corsi e Convegni

– Torino. Piccola Casa della Divina Provvidenza (Suore del Cottolengo). Corso bibli-
co sui Vangeli (2-4 gennaio 1999).

– Roma. Centro Domus Ecclesiae delle Suore Dorotee di Cemmo. Lezioni su: Dio,
Padre di Gesù e nostro nei Vangeli (ottobre 1998 - febbraio 1999).

– Albano Laziale, Roma. Conferenza all’USMI della Diocesi di Albano su: Padre mio
e il Padre vostro nel vangelo di Giovanni (Gv 20,17) (14 febbraio 1999).

– Berkeley (Stati Uniti). Corso di Formazione permanente presso il Centro di Forma-
zione “Don Bosco Hall”. Corso su: Lectio Divina: metodo, spiritualità e prassi
(marzo - maggio 1999).

– Roma. Capitolo Generale delle Suore Francescane Missionarie di Cristo Re. Dire-
zione con intervento (agosto 1999).

– Cremisan (Israele). Convegno ABS. Conferenza su: La Lectio divina nella forma-
zione del salesiano (27 agosto 1999).

Incarichi e Consulenze

– Direttore e consulente presso la Casa Ed. Queriniana di Brescia di una Collana di 14
volumi sulla Lectio divina per ogni giorno dell’anno.

Pubblicazioni

– ZEVINI GIORGIO, La Biblia carta de amor de Dios a los hombres, (Traducción P.
Felix Serrano Ursua), San Salvador 1998, pp. 72.

– ZEVINI GIORGIO, La Bibbia, lettera d’amore di Dio agli uomini, (in lingua ucraina),
1998, pp. 55.

– ZEVINI GIORGIO, La lectio divina nella comunità cristiana. Spiritualità - metodo -
prassi, Interpretare la Bibbia oggi 1.2, Brescia, Queriniana 1999, pp. 157.

– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno del-
l’anno, 1, Tempo di avvento, Brescia, Queriniana 1999, pp. 295.

– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno del-
l’anno, 2, Tempo di Natale, Brescia, Queriniana 1999, pp. 231.

– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno del-
l’anno, 3, Tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana 1999, pp. 380.

– Educare alla preghiera in «spirito e verità», in GARCÍA J.M. (Ed.), Accompagnare i
giovani nello Spirito, Biblioteca di Scienze Religiose 143, Roma, LAS 1998, 141-
163.

– Bibliografia generale, in Ibidem, 247-255 (in coll. con García J.M.).
– Il Gesù della storia e il Cristo della fede. Il valore storico-critico dei vangeli, in
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STRUS A. - BLATNICKÝ R. (Edd.), Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore
del prof. Jozef Heriban, Biblioteca di Scienze Religiose 146, Roma, LAS 1998, 181-
195.

– La rivelazione del Padre novità della rivelazione cristiana, in AA.VV. - RADIO VA-
TICANA, Verso il Padre che ci ama. Un cammino di autentica conversione, Trasmis-
sioni della Radio Vaticana, Roma, Ed. Rogate 1999, 17-27.

– Maria di Nazaret donna della Visitazione, in PEDICO M.M. (Ed.), Maria di Nazaret.
Itinerario del lieto annuncio, Roma, Ed. Monfortane 1998, 60-66.

– Chiesa di Dio, corpo di Cristo, in La Bibbia per la famiglia. Nuovo Testamento, vol.
2, Milano, San Paolo 1999, 184-187.

– La Visitazione: Maria guidata dallo spirito, in «Riparazione Mariana» 83 (1998) 2,
6-10.

– I Giudei e il Quarto vangelo, in «Parola Spirito e Vita» (1998) 37, 143-161.
– Lo Spirito Santo dono di Gesù alla Chiesa nel vangelo di Giovanni, in «Parola Spiri-

to e Vita» (1998) 38, 167-187.
– Dio, il padre di Gesù e il padre nostro in Giovanni, in «Parola Spirito e Vita» (1998)

39, 155-174.
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Statistiche 1998/99
Studenti iscritti suddivisi per Facoltà e Stato religioso
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Teologia 419 339 80 147 7 67 36 37 125
FSE 749 312 437 42 10 65 88 294 250
Filosofia 76 68 8 38 0 0 21 4 13
Diritto 29 22 7 7 0 4 10 7 1
Lettere 32 24 8 2 0 12 6 8 4
FSCS 111 74 37 10 2 24 25 27 23
SSSPC 182 30 152 0 0 0 30 152 0
CSPPC 109 44 65 0 2 9 35 57 6
TOTALE 1707 913 794 246 21 181 251 586 422
DPGC 215 170 45 21 7 81 14 5 115
ISSR 46 15 31 0 0 0 15 30 1

Statistiche 1998/99
Studenti iscritti suddivisi per Facoltà e Gradi accademici
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Teologia 419 330 133 144 36 19 17 55 29 5
FSE 749 651 0 612 39 27 0 34 33 31
Filosofia 76 68 58 6 4 0 0 2 6 0
Diritto 29 27 0 17 10 0 0 0 2 0
Lettere 32 23 11 4 8 0 0 0 8 1
FSCS 111 105 56 45 4 0 0 2 2 2
SSSPC 182 0 0 0 0 0 182 182 0 0
CSPPC 109 0 0 0 0 0 105 105 4 0
TOTALE 1707 1187 258 828 111 46 304 397 84 39
DPGC 215 176 0 174 2 6 0 8 0 2
ISSR 46 17 0 0 0 5 17 13 14 2

FSE = Facoltà di Scienze dell’Educazione
FSCS = Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale
SSSPC = Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica
CSPPC = Corso di Specializzazione in Pedagogia e Pastorale Catechetica
DPGC = Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica
ISSR = Istituto Superiore di Scienze Religiose «Magisterium Vitae»
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Statistiche 1998/99
Prospetto studenti per Nazione di provenienza

Nazione Studenti

AFRICA
Angola 6
Benin 1
Burkina Faso 2
Burundi 7
Camerun 5
Capo Verde 3
Centrafrica 1
Ciad 1
Congo 51
Costa d'Avorio 2
Egitto 3
Eritrea 6
Etiopia 5
Ghana 3
Guinea Bissau 2
Kenya 1
Madagascar 8
Malawi 1
Mozambico 3
Nigeria 28
Ruanda 9
Senegal 1
Sud Africa 1
Tanzania 5
Tunisia 2
Uganda 2
Zambia 1

Totale 160

AMERICA DEL NORD
Canada 1
Stati Uniti 6

Totale 7

AMERICA CENTRALE
El Salvador 1
Guatemala 2
Haiti 4
Honduras 1
Messico 41
Nicaragua 2

Totale 51

Nazione Studenti

AMERICA DEL SUD
Argentina 15
Bolivia 5
Brasile 58
Cile 9
Colombia 24
Ecuador 5
Paraguay 4
Perù 17
Uruguay 6
Venezuela 10

Totale 153

ASIA
Birmania 2
Cina 1
Corea 34
Filippine 8
Giappone 3
Giordania 1
India 58
Indonesia 5
Iraq 2
Israele 3
Libano 10
Malaysia 1
Myanmar 1
Palestina 1
Siria 1
Sri Lanka 5
Tailandia 4
Vietnam 2

Totale 142

EUROPA
Albania 4
Austria 1
Belgio 1
Bielorussia 4
Croazia 15
Francia 1
Georgia 1
Germania 4
Gran Bretagna 3
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Nazione Studenti

Grecia 1
Irlanda 1
Italia 940
Jugoslavia 1
Lituania 5
Malta 3
Polonia 80
Portogallo 9
Repubblica Ceca 6

Nazione Studenti

Romania 26
San Marino 1
Slovacchia 14
Slovenia 10
Spagna 35
Svizzera 8
Ucraina 14
Ungheria 6

Totale 1194

NAZIONI DI PROVENIENZA 89 TOTALE STUDENTI 1707

Area Geografica Nazioni Studenti
Africa 27 160
America del Nord 2 7
America Centrale 6 51
America del Sud 10 153
Asia 18 142
Europa 26 1194
TOTALE 89 1707
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Statistiche 1998/99
Prospetto iscrizioni nei Centri Aggregati, Affiliati e Sponsorizzati

Facoltà di Filosofia
Centri affiliati

Studenti iscritti
1° anno 2° anno Totale

Benediktbeuern - Germania 3 4 7
Guatemala - Guatemala 0 0 0
Los Teques - Venezuela 11 0 11
Nave - Italia 12 15 27
Nashik - India 11 13 24
Yercaud - India 0 0 0
Lo Cañas - Cile 5 5 10
Yaoundé J.M. - Camerun 0 0 0
Yaoundé I.C. - Camerun 59 35 94
Dakar-Fann - Sénégal 30 22 52
ITER Caracas - Venezuela 32 13 45
TOTALE 163 107 270

Facoltà di Teologia
Centri affiliati/aggregati

Studenti iscritti
Baccalaureato Licenza Totale

Messina - Italia 31 8 39
Shillong - India 0 0 0
Bangalore - India 52 18 70
Barcelona - Spagna 8 0 8
ITER Caracas - Venezuela 17 8 25
Cremisan - Israele 10 0 10
Guatemala - Guatemala 2 0 2
Madrid - Spagna 3 0 3
Manila - Filippine 19 0 19
São Paulo - Brasile 8 0 8
Tlaquepaque - Messico 10 0 10
Lumumbashi - Congo 5 0 5
Belo Horizonte - Brasile 21 0 21
TOTALE 186 34 220

Facoltà di Scienze Educazione
Centri sponsorizzati

Studenti iscritti
1° anno 2° anno 3° anno Totale

ISRE Venezia - Italia 123 0 82 205
SEP Firenze - Italia 38 0 0 38
FICT Roma - Italia 0 0 0 0
TOTALE 161 0 82 243

Totale degli studenti iscritti in tutti i Centri: 733.



257

Statistiche 1940-1965
Studenti iscritti suddivisi per Gradi accademici, Stato religioso e Facoltà

T
eo

lo
g

ia

D
ir

it
to

C
a

n
o

n
ic

o

F
il

o
so

fi
a

Is
t.

S
u

p
P

ed
a

g
og

ia

T
O

T
A

L
E

UDITORI
SDB 337 8 180 20 545

BACCALAUREATO
SDB 88 14 136 13 251
Sacerd.Dioces. 0 1 0 6 7
Altri Religiosi 0 0 0 6 6
Laici 0 0 0 0 0

LICENZA
SDB 732 79 211 83 1105
Sacerd.Dioces. 2 0 2 16 20
Altri Religiosi 0 0 0 13 13
Laici 0 2 0 0 2

LAUREA
SDB 34 29 109 35 207
Sacerd.Dioces. 4 0 0 2 6
Altri Religiosi 0 0 0 2 2
Laici 0 1 0 1 2

DIPLOMA
SDB 0 0 0 8 8
Sacerd.Dioces. 0 0 0 9 9
Altri Religiosi 0 0 0 2 2
Laici 0 0 0 2 2

TOTALE 1197 134 638 218 2187

Statistiche 1940-1965
Gradi Accademici conseguiti nei primi 25 anni dell’Ateneo
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Baccalaureato 854 123 456 143 1576
Licenza 768 110 322 147 1347
Laurea 38 30 109 40 217
Diploma 0 0 0 21 21
TOTALE 1660 263 887 351 3161
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Statistiche 1965-1999
Prospetto iscrizioni suddivise per Facoltà
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1964-65 168 68 54 3 30 – 323
1965-66 188 167 52 4 38 – 449
1966-67 215 218 46 6 44 – 529
1967-68 219 235 43 3 25 – 525
1968-69 236 344 26 3 20 – 629
1969-70 220 380 23 0 10 – 633
1970-71 157 403 14 0 6 – 580
1971-72 138 395 8 0 0 9 550
1972-73 169 394 20 2 11 16 612
1973-74 181 348 29 3 14 28 603

FSE
1974-75 181 351 24 0 13 41 610
1975-76 210 297 23 4 19 3 556
1976-77 191 250 26 4 8 – 479
1977-78 191 274 36 4 8 14 527
1978-79 205 273 40 0 5 9 532
1979-80 185 270 40 4 8 – 507
1980-81 198 305 53 10 6 – 572
1981-82 291 294 48 7 11 – 651
1982-83 288 364 53 39 11 – 755
1983-84 292 368 54 12 18 – 744
1984-85 332 397 45 23 21 – 818
1985-86 371 398 41 14 22 – 846
1986-87 425 423 53 16 15 – 932
1987-88 430 427 45 11 20 – 933

ISCOS
1988-89 433 465 62 8 28 15 1011
1989-90 386 499 59 11 30 44 1029
1990-91 412 654 47 19 28 59 1219
1991-92 400 788 46 18 29 58 1339
1992-93 369 706 52 18 24 62 1231
1993-94 400 788 46 18 29 58 1339
1994-95 367 731 58 28 31 70 1285
1995-96 393 724 58 31 30 81 1317
1996-97 392 793 64 33 23 78 1383
1997-98 442 986 67 23 33 87 1638

FsCS
1998-99 419 1040 76 29 32 111 1707

FSE = Facoltà di Scienze dell’Educazione
ISCOS = Istituto di Scienze della Comunicazione Sociale
FsCS = Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale
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Gradi accademici
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GRADI ACCADEMICI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

DOTTORATO

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 9:

ABANDI TULUBA MARCEL
Le rôle des laïcs dans l’Eglise du Congo (1645-1995). Bilant et perspec-
tives. Recherche historico-critique.
(Relatore principale: Prof. Luis Antonio Gallo) Tesi n. 427

CHINKANDA HENRY
An Inculturizing Evangelization in the Malawian Context. Underlining
Narrative-Role in Pastoral Praxis.
(Relatore principale: Prof. Luis Antonio Gallo) Tesi n. 408

CHITTILAPPILLY ANTO
Creative catechesis. A study on the concept of creativity and the psycho-
social dimensions of faith formation.
(Relatore principale: Prof. Mario Midali) Tesi n. 414

CISOWSKI MIROSLAW
L’identità dell’IRC nella prospettiva concordataria. La progressiva identi-
ficazione dell’insegnamento della religione cattolica in Italia come disci-
plina scolastica nel periodo postconciliare.
(Relatore principale: Prof. Zelindo Trenti) Tesi n. 415

DE FELICE PIETRO
Il primo sinodo diocesano di Caserta dopo il codice del 1917.
(Relatore principale: Prof. Clemente Franzini) Tesi n. 417

GALISI CIRO
La pastorale giovanile in Italia: riferimento ai progetti e alle strutture in
ambito diocesano.
(Relatore principale: Prof. Riccardo Tonelli) Tesi n. 421

KICINSKI ANDRZEJ
Linguaggio ed esperienza nell’insegnamento della religione secondo
Hubertus Halbfas.
(Relatore principale: Prof. Ubaldo Gianetto) Tesi n. 409



262

NUNEZ MORENO JOSE MIGUEL
Pascha Passio-Pascha transitus en las iglesias de Hispania. Aportación al
estudio del dogma profesado, celebrado y vivido (desde el origen del
cristianismo en la península hasta el siglo VI).
(Relatore principale: Prof. Achille M. Triacca) Tesi n. 413

NYONI FERDINAND
Announcing the God of Jesus Christ in the cultural context of the Ngoni
People. Pastoral analysis, evaluation and orientations for an inculturated
evangelization in Tanzania.
(Relatore principale: Prof. Luis Antonio Gallo) Tesi n. 418

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato, ma non ne hanno an-
cora pubblicato almeno un estratto, sono 6, tutti nella Specializzazione Pastorale giova-
nile e Catechetica:

ABANDI TULUBA MARCEL 22.04.1999
Le rôle des laïcs dans l’Eglise du Congo (1645-1995). Bilant et perspec-
tives. Recherche historico-critique.
(Relatore principale: Prof. Luis Antonio Gallo)

CHITTILAPPILLY ANTO 07.10.1998
Creative catechesis. A study on the concept of creativity and the psycho-
social dimensions of faith formation.
(Relatore principale: Prof. Mario Midali)

CISOWSKI MIROSLAW 16.12.1998
L’identità dell’IRC nella prospettiva concordataria. La progressiva identi-
ficazione dell’insegnamento della religione cattolica in Italia come disci-
plina scolastica nel periodo postconciliare.
(Relatore principale: Prof. Zelindo Trenti)

GALISI CIRO 04.02.1999
La pastorale giovanile in Italia: riferimento ai progetti e alle strutture in
ambito diocesano.
(Relatore principale: Prof. Riccardo Tonelli)

KICINSKI ANDRZEJ 08.10.1998
Linguaggio ed esperienza nell’insegnamento della religione secondo
Hubertus Halbfas.
(Relatore principale: Prof. Ubaldo Gianetto)

NYONI FERDINAND 18.01.1999
Announcing the God of Jesus Christ in the cultural context of the Ngoni
People. Pastoral analysis, evaluation and orientations for an inculturated
evangelization in Tanzania.
(Relatore principale: Prof. Luis Antonio Gallo)
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LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza nella Facoltà di Teologia sono complessi-
vamente 76, così distribuiti per Specializzazione:

Spiritualità 16
Pastorale giovanile e Catechetica 26
Pastorale (Sezione di Torino) 3
Catechetica (Centro aggregato di Messina) 10
Pastorale (Centro aggregato di Caracas) 2
Pastorale giovanile e Catechetica (Centro aggregato di Bangalore) 19

Elenco degli studenti che hanno conseguito la Licenza nella Sede di Roma e nella
Sezione di Torino:

a) Specializzazione Pastorale

BOI CARMELA 11.06.1999
FIGUEIRA DE NOBREGA ANTONIO M. 24.06.1999
TONETTO ROBERTO 25.02.1999

b) Specializzazione Pastorale giovanile e Catechetica

BREDY FABIO 16.06.1999
BRIDLING DAVID 16.06.1999
CZARNECKI STANISLAW JERZY 03.06.1999
DE SA SANTOS JANISON 27.01.1999
DURANDO MARCO 06.10.1999
FORTUNIO PAOLA 15.06.1999
FRIGERIO DANIELE 24.09.1999
HALUSKA TIBOR 14.06.1999
ISAJA ANGELO 12.10.1999
JOSEPH THOMAS 10.06.1999
KAKKASSERY BABURAJ 04.06.1999
KESZELI SANDOR 09.06.1999
KIKONDE KOMBA (JEAN CLAUDE) 24.06.1999
LLANOS MARIO OSCAR 05.02.1999
LUMUMBA LIKUNDA VINCENT 05.02.1999
MAHON GUSTAVO HECTOR 11.02.1999
MARCHINI ANDREA 09.02.1999
MELVETTATH THOMAS 21.06.1999
MORELL ROM FRANCESC XAVIER 18.06.1999
MORELLI EMANUELE 06.10.1999
NDJEBE NGARMADJI GREGOIRE 23.06.1999
PAOLUCCI BEDINI LUCIANO 22.06.1999
PENNAPARAMBIL GEORGE 23.06.1999
TERMES FERRE’ ENRIC 22.06.1999
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USAI GIAMPAOLO 15.10.1999
WAY GENGOMBE ALEXIS 09.02.1999

c) Specializzazione Spiritualità

AMPUERO ALVAREZ CARLOS RIGOBERTO 15.06.1999
BOFFELLI JULIO CESAR 11.06.1999
CAMPANELLA EMANUELE 07.10.1999
CAPRIOTTI LUCIA 21.06.1999
CHAVEZ FRANCO HUMBERTO RAFAEL 09.02.1999
DAL CERO GINO 17.06.1999
DAOURA CHARBEL 25.01.1999
DERETTI ASIDIO 23.06.1999
DO SACRAMENTO RICARDO SAVIO 21.06.1999
D’ORAZIO CINZIA 27.09.1999
HOBZA MARTIN 05.10.1999
KRAKOWIAK PIOTR 25.06.1999
LEONE FABIANO 21.06.1999
MANCINI LEONARDO 17.06.1999
PATUELLI DAVIDE 10.02.1999
SANTHOSAM JOHN 11.06.1999

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Teologia, a conclusione del 1° ci-
clo di studi, sono complessivamente 206, così distribuiti:

Sede di Roma 29
Sezione di Torino 12
Centro aggregato di Messina 22
Centro aggregato di Bangalore 50
Centro aggregato di Caracas 15
Centro affiliato di Cremisan - Betlemme 10
Centro affiliato di Barcelona 5
Centro affiliato di Madrid 5
Centro affiliato di San Paolo 10
Centro affiliato di Belo Horizonte 23
Centro affiliato di Tlaquepaque 11
Centro affiliato di Guatemala 3
Centro affiliato di Manila 8
Centro affiliato di Lumumbashi 13
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Elenco degli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Teologia nella Sede
di Roma e nella Sezione di Torino

ALESSIO ANGELOMARIA 16.06.1999
ARBORITANZA ANGELO 23.06.1999
BELLOLI SERGIO 19.06.1999
BONNEY GILLIAN MARY CLAIRE 15.06.1999
BRAGA PAOLO 09.06.1999
CAMUSSI PAOLO 09.06.1999
CARDEGNA PEPPINO 09.06.1999
CATANIA MAURIZIO 07.06.1999
CERUTTI GIANFRANCO 09.06.1999
CUADROS ANGULO JOHN EDWARD 16.06.1999
DANG QUAN 25.06.1999
DANISS PETER 18.06.1999
FRACCARO VITALE 09.06.1999
GUERRA ETTORE 07.06.1999
GUILLEN RUIZ MANUEL JULIO 21.06.1999
INTILLA LUCIANO 22.09.1999
JOSEPH RINOY 19.06.1999
KABAK ULADZIMIR 09.06.1999
KORCEBA MIHAJLO 22.06.1999
KOSNIK MARKO 18.06.1999
LEOVINO MICHELE 22.06.1999
MARCHESI GIANLUCA 15.09.1999
MARTELLI ALBERTO 07.06.1999
MARTINELLI NICOLA 23.06.1999
MARTUCCI LUIGI 08.06.1999
MESIDOR JEAN PAUL 18.06.1999
MIGNOGNA LUCA 23.06.1999
MOLINARO GIANLUCA 15.06.1999
PERIN FILIPPO 08.06.1999
PUCNIK PETER 08.06.1999
QERIMI SKENDER 19.06.1999
RASOLO NICOLAS 23.06.1999
RIZZO COSIMA 21.06.1999
SAGAYARAJ DOMINIC 22.06.1999
SALA ROSSANO 08.06.1999
SALERNO VINCENZO 11.06.1999
SANMARTIN GARCIA ROMULO I. 15.06.1999
TEJADA RIVAS ROBERTO ANTONIO 18.06.1999
VEDAMUTHU ROBERT PONNAIAH 19.06.1999
VICTOR RAJ ROBERT 18.06.1999
WIERZBICKI MIROSLAW STANISLAW 08.06.1999
YASHEUSKI ALIAKSANDR 21.06.1999
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DIPLOMA

Elenco degli studenti che hanno conseguito il Diploma:

a) in Scienze Religiose

AVITABILE MASSIMO 25.06.1999
AZZALI JOVINO CARLA 17.06.1999
DOMENICONE SABRINA 28.09.1999
PIANO ANTONIETTA 15.10.1999
PRANDELLI ALESSANDRA 10.02.1999

b) in Spiritualità

SUTTIRATANAKORN ORATAI 18.06.1999

c) in Pastorale Giovanile e Catechetica

GUIMARAES DA SILVA AURISLENE 09.02.1999
NEVES DE SOUSA ROSA MARIA 25.01.1999
VARGAS MENDEZ MARTHA 18.06.1999

MAGISTERO IN SCIENZE RELIGIOSE

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma di Magistero presso l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose sono 9:

AMICI LAURA 06.10.1999
ANGELINI RITA 13.10.1999
BARGELLINI DONATELLA 06.10.1999
BELVEDERE LAURA 14.06.1999
FIRMI ANTONELLA 12.10.1999
GIORDANO MARGHERITA ALESSANDRA 15.06.1999
MOSCATELLI NORMA 10.02.1999
NOVELLI PAOLA 08.02.1999
TARTAGLIONE LUCIANA 12.10.1999
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GRADI ACCADEMICI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

DOTTORATO

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 3:

GAHUNGU MÉTHODE
Les méthodes des Péres Blancs dans l’oeuvre des séminaires pour le cler-
gé local en Afrique des Grands Lacs (1879-1936).
(Relatore principale: Prof. Vittorio Gambino) Tesi n. 410

NTIM KWABENA STEPHEN
Effects of analogical teaching on transfer: fostering generalisation and
conceptual restructuring in learning.
(Relatore principale: Prof. Mario Comoglio) Tesi n. 428

ROJNIK IVAN
L’analisi della relazione pedagogica nella catechesi giovanile secondo
Jean le Du.
(Relatore principale: Prof. Claudio Bucciarelli) Tesi n. 412

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato ma non ne hanno an-
cora pubblicato almeno un estratto, sono 3: 1 nella Specializzazione di Psicologia e 2 in
quella di Pedagogia per la scuola e la Comunicazione sociale:

GRENDENE GERARDO 17.02.1999
Realtà psico-religiosa del matrimonio cattolico. Principi teorici e vissuto
coniugale nella realtà sabina.
(Relatore principale: Prof. Albino Ronco)

REYES TORRES HUMBERTO A.MIGUEL 05.02.1999
Influencia del comportamiento afectivo de los profesores-coordinadores,
en la continuidad de los Proyectos colaborativos en red Computacional.
La realidad educacional chilena.
(Relatore principale: Prof. Roberto Giannatelli)

NTIM KWABENA STEPHEN 29.04.1999
Effects of analogical teaching on transfer: fostering generalisation and
conceptual restructuring in learning.
(Relatore principale: Prof. Mario Comoglio)
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LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza nella Facoltà di Scienze dell’Educazione
sono complessivamente 135, così distribuiti per Specializzazione:

Metodologia pedagogica 35
Pedagogia per la Scuola e la Comunicazione sociale 15
Psicologia 62
Pastorale giovanile e Catechetica 23

Elenco degli studenti che hanno conseguito la Licenza con Specializzazione in:

a) Metodologia pedagogica

ALVAREZ MARTINEZ JOSE EUGENIO 02.02.1999
AMANCIO DE FREITAS PAULO 28.01.1999
BALDYGA MAREK 11.02.1999
BANTOLINAO LETICIA 27.09.1999
BONA DECIO ANTONIO 22.06.1999
BUSIN ADILSON PEDRO 30.09.1999
COLAIZZI LEONARDO 22.06.1999
DE MORAIS MARIA MAURA 06.10.1999
DELLE CHIAIE MARIA CRISTINA 05.02.1999
DESII CLAUDIO 25.11.1998
ESPINOZA JIMENEZ JUAN 14.06.1999
HYLLA BERNARD 08.06.1999
IGLESIAS ALEJANDRO 23.06.1999
ISAAC KEBREAB 03.12.1998
KANJILASSERY PAULOSE ANNIE 23.06.1999
KATTIKOOTTIL CELEENA 22.06.1999
KHOURY MICHEL ANTOUN 22.02.1999
KIM HO YEOUL 20.09.1999
KORAMKUZHACKAL AGUSTHY ANSAMMA 10.02.1999
KRAJEWSKA ANNA 11.02.1999
LAO VICTORIA CHRISILEY D. 03.02.1999
LEE MI JA 22.06.1999
MANIEKATHAN DEVASSY ANSALA 21.06.1999
MENDEZ ORELLANA LUIS ALEJANDRO 29.09.1999
MUHANDA JOAO 21.06.1999
PAEZ VARGAS CARLOS ALFREDO 07.10.1999
PEREZ JAULAR LAUDELINO 11.02.1999
PITA FERNANDES RUI DUARTE 08.06.1999
POTTANANIYIL JOSEPH SINIMOL 23.06.1999
ROVIDA FRANCESCO 08.10.1999
SANCHO PEREZ GREGORIO 12.02.1999
SOCHA PIOTR 04.02.1999
SZADEJKO KRZYSZTOF KAZIMIERZ 16.06.1999
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SZWARC ELZBIETA-MARIA 07.10.1999
ZAZZA GIORGIO 10.02.1999

b) Pedagogia per la Scuola e la Comunicazione sociale

ALEMA KAHSAY TSEHAYE 24.09.1999
CHAPSKA JOANNA 30.09.1999
FIGUEROA CABRERA OLGA ESPERANZA 07.06.1999
FILIPOWSKA JOLANTA 12.02.1999
KANYAMUHANDA MWENDA-POLE 10.02.1999
MBAMALA GEORGIAN CHUKWUDI 14.06.1999
NDIKUMASABO JOSEPH 10.02.1999
NZABONALIBA ALBERT 14.10.1999
OSUESU ANTHONIA OGOCHUKWU 22.06.1999
PELLEGRINO IMELDA 11.10.1999
PITA FERNANDES HORACIO DINIS 11.06.1999
TICONA MONJE SAUL 14.10.1999
TSHIBANGU TSHIBANDA JOACHIM 09.06.1999
TSHIBOLA MAYANDA 07.10.1999
WYBRANOWSKA JOANNA 18.06.1999

c) Psicologia

ARONICA ALESSANDRA 04.02.1999
BALDINI BARBARA 18.06.1999
BARBATO MONICA 08.02.1999
BARILLARO DAPHNE ALCESTE M.G. 03.09.1999
BATTUELLO ELVIRO 10.02.1999
BERGAMO DAVIDE 26.01.1999
CACACE CAMILLA 06.10.1999
CALAFIORE ELISA 25.06.1999
CAPO ROSARIO 02.09.1999
CARRIERO GUIDO 09.07.1999
CASABIANCA ANTONINA 10.06.1999
CASTALDI SIMONA 03.09.1999
CERVI SARAH 04.02.1999
CINIGLIO CARMELA ANNA 25.06.1999
CIUFERRI RICCARDO 03.09.1999
COFANO EVA 24.06.1999
COLANTONI MANUELA 03.09.1999
COLLE LOREDANA 08.02.1999
CORREIA SERRA JOSE’ JACINTO 16.06.1999
CORTOPASSI LUCIANO 10.06.1999
CUPPERI DANIELA 24.06.1999
DE AZEVEDO MARIA JANETE 06.05.1999
DE OLIVEIRA MARIA JOSE’ 08.06.1999
DI CESARE FABIA 03.03.1999
DI TULLIO MARIA GRAZIA 09.03.1999
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DIDO MARIA PIA 21.09.1999
FELIZIANI NATALIA 25.06.1999
FORTUNATO ENZO 08.10.1999
GAGLIARDI VALENTINA 01.03.1999
GALIE’ ALESSIA 03.09.1999
GALLI FLAVIA 25.06.1999
GUGLIELMOTTI FEDERICA 25.11.1998
IODICE MARIA 11.02.1999
KRAKOWIAK PIOTR 26.01.1999
LAFUENTI LETIZIA 03.09.1999
LATELA PRISCILLA 03.03.1999
LEBO JOSIP 15.04.1999
LOSITO ALESSANDRA 22.06.1999
MARRA MARIACHIARA 09.02.1999
MARTINUZZO NELLO 24.06.1999
MINEA DANIELA 22.06.1999
MONTANARI PAOLO 08.06.1999
MURA ALESSANDRA 22.06.1999
OCCHIPINTI GIORGETTA 03.09.1999
PARADISI ELISIANA 26.02.1999
PAVAN DANIELA 12.10.1999
PICCIRILLO MARIA CRISTINA 03.02.1999
PIETRAGALLA MONIA 09.06.1999
PLACIDI ROBERTA 09.06.1999
PONTORIERO SONIA 12.02.1999
RICCI ALESSANDRO 10.02.1999
ROCCO ELENA 01.12.1998
ROMANO GIUSEPPE 06.09.1999
ROSCINI GIANLUIGI 26.02.1999
SERUSI GIOVANNA 24.06.1999
SHIM EUN JUNG 28.10.1998
SORRENTO ELENA 08.02.1999
STRANIERI SILVIA 11.02.1999
TANDURELLA ANGELA HELGA 12.02.1999
TOCCI TIZIANA 09.06.1999
VERRECCHIA FEDERICA 14.06.1999
WALCZAK WIOLETTA 10.02.1999

d) Pastorale giovanile e Catechetica

ALBERTI ANNA 11.02.1999
ARCARO ROBERTA 18.06.1999
BABALOLA VERONICA MODUPE 25.01.1999
CALABUIG RAUL 24.06.1999
CITRO LUCIA 30.09.1999
DE LA ROSA PATRON FRANCISCO DE ASIS 25.06.1999
DI FIORE CALOGERO 18.06.1999
DINIZ FRANCISCO SALES 16.06.1999
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FORTE OLIVEIRA DOMINGOS F. 16.06.1999
HANAKOVA MARKETA 21.06.1999
ISOARDI ALESSANDRO 11.10.1999
JAMES DURAI MICHAEL RAJA P. 16.06.1999
JUAREZ ROJAS ADAN 14.06.1999
LOPEZ GARCIA NORBERTA 12.10.1999
LUENGO FRANCISCO JAVIER 22.06.1999
MEDEL NORMA DE LA CRUZ 28.01.1999
NJOKU CECILIA ANULICHUKWU 10.06.1999
NNANA PAUL 17.06.1999
OROZCO GOMEZ ROSALIA 11.10.1999
RODRIGUEZ MONTENEGRO MARIA S. 07.10.1999
SANCHEZ RODRIGUEZ RICARDO 15.06.1999
SYLVAIN DUCANGE 09.02.1999
VERLEZZA MAURIZIO 11.10.1999

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Scienze dell’Educazione, a con-
clusione del 1° ciclo di studi, sono 119:

ABATI EMILIANO 22.09.1999
ACATRINEI VARVARA 29.09.1999
ALONSO PENO OSCAR 23.06.1999
ANIBALLI FEDERICO 03.06.1999
BAGLINI CLAUDIA 23.06.1999
BARTOCCINI FRANCESCA 25.01.1999
BARZON PIERLUIGI 28.09.1999
BASANES GUILLERMO LUIS 24.06.1999
BAUTISTA VARGAS SONIA FIDELIA 03.06.1999
BAY MARCO 03.06.1999
BERTOGLIO ROSANNA 26.01.1999
BINGA AMIYU JEAN BAPTISTE 30.09.1999
BLOK TOMASZ 24.06.1999
BONINI ILARIA 27.01.1999
BOYLAN DAVID EUGENE 03.06.1999
BUITRAGO JAIME ALBERTO 01.10.1999
BUSTILLOS MARRUFO RAMON MANUEL 18.06.1999
CALABUIG RAUL 27.01.1999
CALO’ GRAZIANA 28.01.1999
CAP JINDRICH 26.01.1999
CAPEZZUTO SILVIA 28.01.1999
CASIGLIO LUIGI 26.01.1999
CASTILBLANCO MARIA ELSA 25.01.1999
CHIAFFONI FILIPPO 03.06.1999



272

CHIESA ALESSANDRA REGINA 11.02.1999
COCCO ARIANNA 27.01.1999
CONSALVI ENRICA 08.02.1999
D’AMBROSIO FRANCESCO 28.01.1999
DASS FRANCIS 07.06.1999
DE LA ROSA PATRON FRANCISCO DE ASIS 25.01.1999
DE LA TORRE T. J. MARGARITO 21.06.1999
DEGNI RENZO 27.09.1999
DINIZ FRANCISCO SALES 10.02.1999
DOMINGOS NOGUEIRA BENEDITA 27.01.1999
DUGGIMPUDI JWARNES REDDY 17.06.1999
ENCINAS MARIA DEL CARMEN 16.06.1999
ESTEVAO RAFAEL ANTONIO 03.06.1999
ESTUPINAN LIZARAZO CARMEN E. 30.09.1999
FERRO SALVATORE 11.06.1999
FLORES LIRA JOSE EMILIO 30.09.1999
FORTE OLIVEIRA DOMINGOS F. 25.01.1999
GENTILI SERENA 28.01.1999
GHIGGI MARISTELA 10.02.1999
GIORDANO ELISABETTA 18.06.1999
GITTO SILVIA 26.01.1999
GUERRERO VELAZQUEZ ROBERTO 22.06.1999
HERMIDA LAURA 25.01.1999
HERNANDEZ GALINDO FRANCISCO J. 30.09.1999
HOUEDENOU FLORENTINE A. 21.06.1999
KIM HYUN HYEA 03.06.1999
KIM IN SHIL 02.10.1999
KOWALSKA MARIA 25.01.1999
LEE NAM MI 22.09.1999
LEITE QUIXABEIRA EDNA 22.09.1999
LELLI MONICA 27.01.1999
LONGO EYESSI BLANDINE 18.06.1999
LORIGA CLAUDIA 27.01.1999
LUENGO FRANCISCO JAVIER 25.01.1999
MALASQUEZ MANCO JORGE DANIEL 11.02.1999
MARTINEZ GONZALEZ JOSE MARIA 09.06.1999
MASSACCESI LUCIO 29.09.1999
MBUYAMBA MUANZA VICTORINE 24.06.1999
MURA CARLA 23.06.1999
MUTO VINCENZO 03.06.1999
MWENGA BESANA 21.06.1999
NAPOLETANO FRANCESCA 28.09.1999
NJUNWOHA BENEDICT 29.09.1999
NSHAMDZE PATRICK 18.06.1999
OKORONKWO M.FORTUNATA N. 10.06.1999
ONDARZA LINARES CLAUDIO M. 03.06.1999
OPREA GEORGIANA EMILIA 10.02.1999
ORSUCCI SAMUELE 11.06.1999
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PAEZ VARGAS CARLOS ALFREDO 26.01.1999
PAGLIARICCIO CRISTIAN 28.01.1999
PAJAUJIS KESTUTIS 17.06.1999
PALLADINO SIMONA 02.02.1999
PALLOTTINO ELISA 24.09.1999
PANACKAL CHRISTEL 17.06.1999
PATRAS LILIANA 25.06.1999
PATURZO CATERINA 01.10.1999
PEEDIYEPARAMBIL JOSE CHANDY 29.09.1999
PEROTTO NATALIA LAURA 29.09.1999
PETROSINO ANTONIO 24.06.1999
PINHEIRO FERREIRA MARLY 27.09.1999
PIZZINI IDA 23.09.1999
PLACCI PIERGIORGIO 22.06.1999
PLACENTINO MARIA 30.09.1999
QUEVEDO CEGARRA MARIA DEL C. 18.06.1999
RAJOY TROITINO JOSE’ ANGEL 03.06.1999
REBEC STANISLAV 28.09.1999
RIBEIRO RODRIGUES GDLAN 27.09.1999
RIZZO GIUSEPPE 01.10.1999
RIZZUTI CARMEN 25.09.1999
ROMANO ELSA 08.02.1999
ROSSI SIMONA 16.06.1999
ROVIDA FRANCESCO 25.01.1999
SAMBOWALE ETEDI 11.02.1999
SANCHEZ RODRIGUEZ RICARDO 25.01.1999
SEDU EDWALDUS MARTINUS 28.09.1999
SINIUTE OTILIJA 02.02.1999
SOLLA BARBARA 28.02.1999
SPULA MARIUS 28.01.1999
STRNISA SPELA 28.09.1999
SUAREZ CAMARGO NANCY VIRGINIA 24.06.1999
SUAREZ RAMOS FLORITA 25.01.1999
TANIWAKI ROSANA APARECIDA 22.06.1999
TENDEJ JACEK 10.06.1999
TERRIBILE MARIA 08.06.1999
TURRISI ANGELA 01.10.1999
TWAL FATEN AKRAM ODEH 29.09.1999
UMBRO ANNALISA 01.10.1999
VAZQUEZ MORENO VICTOR ULISES 03.06.1999
VENTIMIGLIA CHIARA 22.06.1999
VILLALBA COLMAN ANDRES ANTONIO 22.06.1999
ZANDRELLI LUCA 01.02.1999
ZAPPALA’ ELEONORA 12.02.1999
ZAPPELLA MARIO 03.06.1999
ZINGARETTI DANIELA 10.02.1999
ZOCCANO CHIARA 09.06.1999
ZUCCACCIA BEATRICE 23.09.1999
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DIPLOMA

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma in Scienze dell’Educazione, con Specia-
lizzazione in Metodologia pedagogica sono 11:

ALENCHERRY PAVANA 22.06.1999
ALGUACIL AZNAREZ MARIA BEGONA 21.06.1999
CABATBAT GEORFEL 22.06.1999
CALDEIRA MILTON ANTONIO LUCAS 23.06.1999
DALBO JEAN-PHILIPPE 14.06.1999
DE OLIVEIRA ANTONIO MARCOS 22.06.1999
DOMINGOS JOSE’ FRANCISCO 17.06.1999
GOMEZ ARISTIZABAL MARIA YOLANDA 23.06.1999
IUSVIAK ROSA 22.06.1999
SOSA GIMENEZ TOMAS MANUEL 28.09.1999
STEFANONI TERESA 02.02.1999
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GRADI ACCADEMICI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI FILOSOFIA

DOTTORATO

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 3:

DA SILVA MONTEIRO MUSTAFA MARIA ALEXANDRA
La centralità dell’etica nella riprogettazione dello stato sociale.
(Relatore principale: Prof. Mario Toso) Tesi n. 422

MIRANDA ASHLEY
An assessment of Alasdair Macintyre’s theory of virtue.
(Relatore principale: Prof. Giuseppe Abbà) Tesi n. 429

VIEIRA DE MELO NELIO
A ética da alteridade como religião do outro. Perspectivas do humanismo
ético de Emmanuel Lévinas.
(Relatore principale: Prof. Custodio A. Ferreira Silva) Tesi n. 426

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato ma non ne hanno an-
cora pubblicato almeno un estratto, sono 3:

DA SILVA MONTEIRO MARIA ALEXANDRA 24.03.1999
La centralità dell’etica nella riprogettazione dello stato sociale.
(Relatore principale: Prof. Mario Toso)

MIRANDA ASHLEY 18.06.1999
An assessment of Alasdair Macintyre’s theory of virtue.
(Relatore principale: Prof. Giuseppe Abbà)

RAMIREZ GIRALDO VICENTE JAIME 18.12.1998
Fundamentación del derecho en la ley natural en la obra de John Finnis.
(Relatore principale: Prof. Giuseppe Abbà)

LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Filosofia sono 2:

FERNANDO W. ANTHONY THARSIUS C. 24.09.1999
RIGGI OLIVIERO 25.06.1999
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BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Filosofia, a conclusione del 1° ci-
clo di studi, sono complessivamente 174, così distribuiti:

Sede di Roma 25
Centro affiliato di Dakar 17
Centro affiliato di Caracas 17
Centro affiliato di Nave 13
Centri affiliati di Yaoundé (2) 91
Centro affiliato di Benediktbeuern 4
Centro affiliato di Lo Cañas 7

Elenco degli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Filosofia nella Sede
di Roma

ACURZIO STEFANO 22.02.1999
BALMA MAURO 23.06.1999
BEORCHIA CARLO 23.06.1999
BONCOMPAGNI-LUDOVISI BANTE 23.06.1999
CANDELA ANTONINO 23.06.1999
CESCUT MARCO 23.06.1999
CRIVELLARI LUCA 23.06.1999
DALESSANDRO FABIO 21.06.1999
DAMOC EUSEBIU 21.06.1999
D’ANDREA GIOVANNI 21.06.1999
DE LUCA MASSIMILIANO 21.06.1999
DEPAULA FLAVIO 21.06.1999
DOLEPA STEPAN 21.06.1999
DUROLA CESARE 21.06.1999
FRIGERIO RICCARDO 21.06.1999
GARINO GUIDO 21.06.1999
GIACOPINI NICOLA 22.06.1999
GIOVANNINI CLAUDIO 22.06.1999
GRAZIOSI ROSARIO 22.06.1999
JOKEENU THOMAS AJITH ROHAN F. 22.06.1999
MACCARIO ALESSANDRO 22.06.1999
MARTCHOUK IGOR 22.06.1999
SCUDERI LUCA 22.06.1999
TSURA ANDRIY 22.06.1999
VENTRELLA CELESTINO 22.06.1999
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GRADI ACCADEMICI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

DOTTORATO

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 1:

HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA VICTORIA
I membri associati agli istituti secolari. Studio del Can. 725.
(Relatore principale: Prof. Giuliana Accornero) Tesi n. 425

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato, ma non ne hanno an-
cora pubblicato almeno un estratto, sono 2:

LEONZI ANGELO 27.01.1999
La dottrina e l’esercizio del primato romano in San Simplicio Papa.
(Relatore principale: Prof. Piero Giorgio Marcuzzi)

HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA VICTORIA 02.03.1999
I membri associati agli istituti secolari. Studio del Can. 725.
(Relatore principale: Prof. Giuliana Accornero)

LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Diritto Canonico sono 4:

CAPOZZI LUIGI 08.10.1999
GARCES ALEXANDER 25.06.1999
JESU PUDUMAIDOSS MARIA JAMES 25.06.1999
RIDELLA STEFANO 25.06.1999
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GRADI ACCADEMICI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI LETTERE CRISTIANE E CLASSICHE

DOTTORATO

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 3:

ARGIOLAS IGNAZIO
Caritas Dei erga orphanos et viduas apud patres ecclesiae.
(Relatore principale: Prof. Biagio Amata) Tesi n. 423

COSTA VITORINO MÔNICA VALÉRIA
La società romana nelle satire di Giovenale.
(Relatore principale: Prof. Enrico dal Covolo) Tesi n. 420

MAZEWSKI ANDRZEJ
Minucii opus ut Protrepticum ad veritatem inquirendam.
(Relatore principale: Prof. Calogero Riggi) Tesi n. 419

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato, ma non ne hanno an-
cora pubblicato almeno un estratto, sono 6:

ARGIOLAS IGNAZIO 10.12.1998
Caritas Dei erga orphanos et viduas apud patres ecclesiae.
(Relatore principale: Prof. Biagio Amata)

COSTA VITORINO MÔNICA VALÉRIA 09.03.1999
La società romana nelle satire di Giovenale.
(Relatore principale: Prof. Enrico dal Covolo)

DOBROWOLSKA KATARZYNA 26.10.1998
De vitae origine et transmissione apud philosophos qui ante Socratem vi-
xerunt.
(Relatore principale: Prof. Biagio Amata)

HABYALIMANA ILDEPHONSE 12.02.1999
Il termine MATHETES nelle lettere d’Ignazio di Antiochia: gli insegna-
menti sul discepolo e sul discepolato.
(Relatore principale: Prof. Enrico dal Covolo)

MAZEWSKI ANDRZEJ 09.02.1999
Minucii opus ut Protrepticum ad veritatem inquirendam.
(Relatore principale: Prof. Calogero Riggi)
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TISLER PIOTR 27.05.1999
Georgii Kletner quae supersunt fragmenta, historia, sermo et genus.
(Relatore principale: Prof. Remo Bracchi)

LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Lettere Cristiane e Classiche sono 5:

HARAGOS BOGDANA PERSIDA 19.06.1999
KOLCZYNSKI RYSZARD ROBERT 14.10.1999
NGAKI MISOTI HIPPOLYTE 14.10.1999
OSCILOWSKI KRZYSZTOF 14.10.1999
YOUN JONG KUK 12.02.1999

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Lettere Cristiane e Classiche, a
conclusione del 1° ciclo di studi, sono 5:

MALINGISI MWANDEK 25.06.1999
NYK ADAM 21.06.1999
RAMIRO VAZQUEZ JAVIER 19.06.1999
VILLARREAL GARCIA JOSÉ ALBERTO 01.10.1999
WASILEWSKI SLAWOMIR 25.06.1999
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GRADI ACCADEMICI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE

DOTTORATO

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 3:

LABAS DANIEL
La funzione del principio della responsabilità nella fondazione etica
dell’informazione-comunicazione.
(Relatore principale: Prof. Pier Cesare Rivoltella) Tesi n. 376

SZKLAREK JACEK
The relevance of language education in the age of new media technolo-
gies. A critical re-evaluation of Walter Ong’s, Jacques Ellul’s and Neil
Postman’s communication system.
(Relatore principale: Prof. Pier Cesare Rivoltella) Tesi n. 416

WAKIMANI WAMUGUNDA DOMINIC
Youth, Popular Music and Everyday Life: Meanings Created by Italian
Youth in their Consumption of Popular Music: A Field Study.
(Relatore principale: Prof. Britto M. Berchmans) Tesi n. 430

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato, ma non ne hanno an-
cora pubblicato almeno un estratto, sono 2:

PATUELLI HODDE ANDRES ALBERTO 12.11.1998
La semiotica della radio. Un’ipotesi di statuto epistemologico e costruzio-
ne teorica.
(Relatore principale: Prof. Pier Cesare Rivoltella)

WAKIMANI WAMUGUNDA DOMINIC 25.06.1999
Youth, Popular Music and Everyday Life: Meanings Created by Italian
Youth in their Consumption of Popular Music: A Field Study.
(Relatore principale: Prof. Britto M. Berchmans)
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LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Scienze della Comunicazione Sociale
sono 27:
ALHO DA COSTA SERGIO LUCIO 17.06.1999
ALVATI COSIMO 18.01.1999
ASCENCIO CASILLAS SERGIO JOEL 23.06.1999
DE LA RICA JOSE’ RAMON 17.06.1999
DONARSKI PIOTR 08.02.1999
EMEH JOSEPHINE OBIAGERI 15.06.1999
FRON ANA 27.09.1999
GLISTA IWONA 02.03.1999
GONZALEZ QUINTERO JAIME DE JESUS 12.02.1999
HARAGOS OCTAVIAN GAVRIL 23.06.1999
KAMATE KASYAKULU 19.10.1999
KANG SUN JA CLARA 09.02.1999
MJIGWA RICHARD ALEXANDER 23.06.1999
MROWCZYNSKI GRZEGORZ PIOTR 03.06.1999
MUYSHONDT PIERRE 24.09.1999
NASSIF BOTROS DANIAL 10.02.1999
NKURUNZIZA INNOCENT 19.10.1998
NSIMBA WA NANSIMBILA 05.03.1999
OKWUAGWU PIUS Sunday 22.06.1999
OWOLABI MODUPE CHRISTIANAH 21.04.1999
PETRONE CARMELO 28.09.1999
RUTLEDGE BLANCA CATALINA 25.06.1999
SARAVIA ORELLANA ROLANDO NICODEMUS 22.06.1999
TORMENA PEDRO PAULO 19.11.1998
TRIGILA MARIA 18.06.1999
VADAKKEN ITTEERA JOLLY 15.06.1999
WIZNER DARIUSZ 23.10.1998

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Scienze della Comunicazione So-
ciale, a conclusione del 1° ciclo di studi, sono 20:

ADRUNANDRA ATAMBAO MAMBAYA PAUL 23.06.1999
AMMIRATI ANTONIO 02.10.1999
DOMOLO SALVATORE 02.10.1999
EPIFANI GIOVANNI 02.10.1999
FRANCHINO MICHELANGELO 23.06.1999
IORAPUU AONDOVER MOSES 02.10.1999
KLIMEK ANDRZEJ 02.10.1999
KPIKOLO TOMBO JOSEPH 23.06.1999
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LEGMA ZACHARIE 23.06.1999
MANG SEIN YAW 02.10.1999
MARKOWSKA MARTA 02.10.1999
PERFETTI BARBARA 02.10.1999
PERUN MYKHAYLO 23.06.1999
PHIRI MATHIAS MCHONA 02.10.1999
SABBAH IMAN 02.10.1999
TORRES SIERRA CLARET AUXILIADORA 02.10.1999
VALIENTE MORENO FRANCISCO JAVIER 23.06.1999
WIECZOREK JACEK SYLWESTER 02.10.1999
ZANGULA GIBOLA JEAN DE DIEU 02.10.1999
ZECEVIC VITOMIR 23.06.1999
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GRADI ACCADEMICI RILASCIATI
DALLA

SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOLOGIA CLINICA

DIPLOMA

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma di specializzazione in Psicologia Clinica
sono 19:

ANDREINI CINZIA 26.06.1999
ANGELUCCI IOLANDA 29.01.1999
ARZU MARIA IMMACOLATA 28.09.1999
CARADONNA CASTRENZA 26.06.1999
CHIANELLI SABRINA 29.01.1999
GUARISE MONICA 26.06.1999
LEO MARIA CLEMENTE ANNA 28.09.1999
MANFREDINI CHIARA 28.09.1999
MEDDA ALESSANDRA 29.01.1999
PAPAGNI PASQUA 26.06.1999
PISANO PIER LUIGI 26.06.1999
POZZI MARTA 28.09.1999
PROSPERI ALESSANDRA 26.06.1999
PULVIRENTI AMELIA 29.01.1999
RICCIOLI EMILIO 29.01.1999
SANZA NADIA 28.09.1999
SARTO ANNAMARIA 26.06.1999
SMAJATO MARIA GRAZIA 26.06.1999
TOSATO GIULIA 26.06.1999



284

PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI

1. Medaglia dell’UPS:

Hanno ottenuto la medaglia dell’UPS, per aver terminato il proprio curricolo di studi,
nei tempi stabiliti, con il punteggio massimo (Summa cum laude, 30/30), gli studenti:

DOTTORATO

Fac. di Teologia:
KICINSKI Andrzej (PC)

Fac. di Filosofia:
MIRANDA Ashley

Fac. di Diritto Canonico:
HERNANDEZ RODRIGUEZ Maria V.

Fac. di Lettere Cristiane e classiche:
COSTA VITORINO Monica Valeria
HABYALIMANA Ildephonse

Fac. di Scienze della Comunicazione sociale:
PATUELLI Hodde Andres Alberto

LICENZA

Fac. di Teologia:
BREDY Fabio (PC)
CZARNECKI Stanislaw Jerzy (PC)
MAHON Gustavo Hector (PC)
MORELL ROM Francesc Xavier (PC)
TERMES FERRÈ Enric (PC)
DAL CERO Gino (SP)
FIGUEIRA DE NOBREGA Antonio M. (PA)

Fac. di Scienze dell’Educazione:
ESPINOZA JIMENEZ Juan (MP2)
SZADEJKO Krzysztof Kazimierz (MP2)
IGLESIAS Alejandro (MP3)
DI FIORE Calogero (PC)
LUENGO Francisco Javier (PC)
CORREIA SERRA José Jacinto (PE)
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Fac. di Diritto Canonico:
JESU PUDUMAIDOSS Maria James
RIDELLA Stefano

BACCALAUREATO

Fac. di Teologia:
MARTELLI Alberto (Torino)
SALA Rossano (Roma)

Fac. di Filosofia:
FRIGERIO Riccardo

Fac. di Lettere Cristiane e Classiche:
RAMIRO VAZQUEZ Javier

Fac. di Scienze della Comunicazione Sociale:
VALIENTE MORENO Francisco Javier

2. Riduzione del 50% delle Tasse accademiche nell’a.a. 1999-2000

Hanno ottenuto la riduzione del 50% delle Tasse accademiche, per aver adempiuto a tut-
ti gli impegni del proprio Piano di studio, con migliore punteggio, gli studenti:

Fac. di Teologia:
Ghidina Ivan (DG)
Lovecchio Maria (1° ciclo)
Marcandalli Aristide (SP)
Grillo Ignazio (PC)
Cecinato Angelo (SR)

Fac. di Teologia (Sez. Torino):
Besso Cristian (1° ciclo)
Bussolino Ugo Giuseppe (PA)

Fac. di Scienze dell’Educazione:
Benito Benito Carmelo (MP1)
Pudelko Anna Maria (MP2)
Siniute Otilija (MP3)
Bottinelli Emily Alice (PS1)
De Simeis Daniela (PS2)
Vidal Novoa José (PC)
Ceroni Cristina Emanuela (PE)
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Fac. di Filosofia:
Beltrame Paolo (1° ciclo)
Meyong Meyong Jean J. (2° ciclo)

Fac. di Diritto Canonico:
Albornoz Pasivic David R. (2° ciclo)

Fac. di Lettere Cristiane e Classiche:
Wozniak Artur (1° ciclo)

Fac. di Scienze della Comunicazione sociale:
Cerreta Adele (1° ciclo)
Giacon Riccardo (2° ciclo)
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Biblioteca
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BIBLIOTECA

L’Università Pontificia Salesiana dispone di circa 670.000 volumi raccolti
nella Biblioteca centrale e in altre biblioteche minori, in stretto collegamento
con essa e specializzate secondo gli orientamenti delle Facoltà e degli Istituti e
Centri di ricerca.

Attenzione agli utenti

Gli utenti che hanno frequentato la Biblioteca centrale e le biblioteche parti-
colari durante l’anno accademico 1998-1999 sono stati complessivamente
35.000. L’afflusso maggiore, oltre due terzi, si è concentrato naturalmente in
quella centrale per consultare le opere generali, le pubblicazioni periodiche e i
volumi dei settori che vi si trovano e per usufruire del servizio di prestito ester-
no, limitato ai docenti e agli studenti dell’Università.

All’inizio dell’anno accademico si sono dimostrate molto utili le visite gui-
date per presentare ai nuovi iscritti i servizi della biblioteca e le norme per l’uso.
Il personale della biblioteca ha poi assicurato l’assistenza necessaria, su richie-
sta degli interessati, per la consultazione del catalogo con le molteplici funzioni
del programma ALEPH e per accedere alla documentazione informatizzata, che
si è andata via via arricchendo negli ultimi anni.

Informatizzazione

La Biblioteca centrale ha continuato ad occuparsi della catalogazione elet-
tronica dei volumi di tutte le biblioteche secondo criteri uniformi, riversando i
dati nel catalogo unificato, che mantiene comunque distinte le diverse sezioni.
Trimestralmente sono stati riprodotti in un apposito CD-Rom tutti i dati della
catalogazione aggiornata, in modo da garantire maggiore sicurezza e la possibi-
lità di servirsene indipendentemente dal catalogo on line.

Anche il servizio offerto per la consultazione via Internet di cataloghi e ban-
che dati esterne e per il collegamento alla rete URBE (Unione Romana Biblio-
teche Ecclesiastiche), della quale la Biblioteca dell’UPS è tra i soci fondatori, è
stato ulteriormente migliorato nell’ambito della Biblioteca centrale e di alcune
biblioteche di settore.

Aumentato il numero dei terminali, si è passati dalla versione individuale al-
la versione in rete di Psyclit (ampia bibliografia di Psicologia) ed è stata intro-
dotta in rete la Patrologia Latina Database (Migne); a prescindere dai dischetti
e CD-Rom acclusi ormai a molte opere cartacee e di sussidi monografici, come
Verbum, Magistra, La Divina Commedia, le opere di Tommaso d’Aquino e di
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Agostino d’Ippona, si è potuto disporre presso la Biblioteca centrale di vari
strumenti bibliografici (BNC e Alice sulle pubblicazioni italiane, ERIC sulle
scienze dell’educazione, ecc.). Nella biblioteca specializzata di Lettere Cristiane
e Classiche sono stati resi accessibili la PHI n. 5 (Letteratura classica) e la PHI
n. 6, (Iscrizioni latine e greche, pagane e cristiane, papiri, testi copti) del Pac-
kard Humanities Institute di Los Altos, CA - USA, il Thesaurus Formarum
(Brepols, Belgio), la Aurea Latinitatis Bibliotheca (Zanichelli) e la Letteratura
Italiana (Zanichelli).

Patrimonio librario

I volumi di nuova acquisizione nell’anno accademico 1998-1999 sono stati
circa 20.000, dei quali oltre 7.600 corrispondono ai fascicoli delle 1.574 pubbli-
cazioni scientifiche periodiche ricevute correntemente dalle Facoltà e dagli Isti-
tuti e Centri dell’Università. Gli altri volumi sono monografie ed opere singole
o in collana, segnalate per l’acquisto dai docenti delle singole Facoltà, curando
in tal modo l’aggiornamento dei settori corrispondenti alle discipline di specia-
lizzazione e della propria cattedra, o ricevuti in cambio e in omaggio.

Fra le opere venute ad incrementare i fondi delle biblioteche dell’Università
sono da considerare anche le tesi difese presso le Facoltà Ecclesiastiche Roma-
ne, pubblicate per intero o in estratto e scambiate per consuetudine tra i vari
Atenei dell’Urbe, e quelle di qualche altra Facoltà italiana ed estera.

Vanno anche ricordati i volumi ricevuti in omaggio da privati ed enti, ad
esempio dalla Fondazione Giovanni Agnelli, che ci invia regolarmente i volumi
delle proprie ricerche. Nel corso dello stesso anno accademico è stato portato a
termine l’inserimento di un rilevante numero di volumi di argomento pedagogi-
co e didattico ricevuti in dono dalla Biblioteca San Carlo di Modena. Un lotto di
libri nuovi, dono dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, è venuto ad
arricchire la bibliografia di lingua francese già presente nella Biblioteca centrale.

Sua Ecc.za Mons. Tarcisio Bertone, già docente e Decano della Facoltà di
Diritto Canonico nonché Rettore dell’UPS, assieme ad altri volumi ha fatto do-
no del pregiato Codex Vercellensis Evangeliorum in riproduzione fotografica
integrale del manoscritto del secolo IV, a. 350 circa, 634 pagine. Inoltre, verso
la fine dello stesso anno accademico, il prof. Luigi Bogliolo sdb, già docente
presso la Facoltà di Filosofia, e il prof. Dario Composta sdb, già docente presso
la Facoltà di Diritto Canonico, hanno donato le loro biblioteche personali alla
Biblioteca dell’Università Pontificia Salesiana.

Attività ordinaria e straordinaria

L’impegno di gestione richiesto dalle varie biblioteche, e particolarmente
dalla Biblioteca centrale, è molto oneroso specie se si considerano, oltre ai lavo-
ri di routine, le esigenze di lavori aggiuntivi come la rilegatura dei periodici e
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altri volumi, il completamento delle collane, la ricerca dei numeri mancanti del-
le riviste, e soprattutto la continuazione della verifica di un numero ancora assai
elevato di doppioni e della catalogazione sistematica del pregresso.

Durante la prima settimana del mese di febbraio 1999 quattro specialisti del
National Institute of Japanese Literature di Tokyo hanno trascorso alcuni giorni
presso la Biblioteca centrale per occuparsi della classificazione e catalogazione
del fondo Mario Marega sdb, comprendente quasi 600 opere in lingua giappo-
nese sui costumi popolari e sulla storia religiosa in Giappone.

Le biblioteche dell’UPS sono state onorate dalla presenza di alcuni illustri
ricercatori e dalla visita di varie personalità e gruppi, tra cui gli allievi della
Scuola Apostolica Vaticana di Biblioteconomia accompagnati dal prof. Ivan
Rebernik.

Un volumetto della biblioteca specializzata del Centro Studi Don Bosco (50-
A-45-2b: GIOVANNI BOSCO, Vita del giovanetto Savio Domenico allievo dell’O-
ratorio di San Francesco di Sales, Torino, Tip. Italiana di F. Martinengo e
Comp. 1860) è stato esposto presso la Biblioteca Vallicelliana di Roma nella
mostra «I volti della santità. Ritratti e immagini di santi dell’età moderna» dal
20 aprile al 30 giugno 1999.
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Editrice LAS
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EDITRICE LAS

L’Editrice LAS (Libreria Ateneo Salesiano) nasce alla fine del 1974 come
continuazione della PAS-Verlag di Zurigo e svolge la propria attività principal-
mente in funzione dell’UPS (Università Pontificia Salesiana) promuovendo le
pubblicazioni scientifiche delle Facoltà operanti in essa.

Le pubblicazioni della LAS si articolano e si sviluppano in due direzioni:
una di carattere scientifico e l’altra di carattere divulgativo per portare al vasto
pubblico i risultati più significativi dell’attività accademica. Questa duplice at-
tenzione e premura colloca la LAS in una posizione complementare per l’opera
universitaria e indispensabile alla missione salesiana.

La LAS pubblica ricerche, collane specializzate, riviste, collaborando ai di-
battiti culturali, seminari di studio e convegni organizzati all’interno e all’ester-
no dell’Università Salesiana. Le pubblicazioni della LAS – 400 titoli a catalogo
– sono incluse in collane riferite agli ambiti: religioso, teologico, pedagogico, fi-
losofico, storico, sociale e psicologico.

Tra quelle più ricche e interessanti in catalogo meritano di essere menzionate:
– la collana «Enciclopedia delle Scienze dell’Educazione» affronta le variega-

te problematiche educative di sempre e del nostro tempo con un taglio pret-
tamente pedagogico, con diramazioni nei diversi settori delle discipline pe-
dagogiche, teoretiche, metodologiche, tecnologico-didattiche e operativo-
strumentali;

– la collana «Biblioteca di Scienze Religiose», giunta ormai a 160 titoli, ospita
manuali e monografie riferentisi all’area biblica, teologica, pastorale, mora-
le, patristica, liturgica, filosofica e antropologica;

– le collane «Studi Gregoriani» e «Studia Gratiana», dirette dal Card. A.M.
Stickler, coprono prevalentemente l’ambito giuridico-storico-ecclesiale;

– le collane «Prisma» e «Orizzonti», curate dalla Facoltà di Scienze dell’Edu-
cazione Auxilium, raccolgono rispettivamente i contributi scientifici su di-
versi aspetti dell’educazione e tematiche riguardanti la storia e la spiritualità
dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con particolare attenzione al-
l’ambito dell’educazione della donna;

– le collane «Bibliografie», «Fonti» e «Studi Storici», curate dall’Istituto Sto-
rico Salesiano e dal Centro Studi Don Bosco, divulgano in tutto il mondo sa-
lesiano i documenti del vasto patrimonio culturale ereditato da Don Bosco e
sviluppato dai suoi continuatori.

Recentemente il catalogo LAS si è arricchito di altre due interessanti collane:
la collana «Frontiere della Comunicazione» che affronta tematiche della comu-
nicazione con particolare attenzione al mondo dei giovani, e la collana «Psicote-
rapia e Salute» che pubblica opere di autori italiani e stranieri attenti agli svi-
luppi di attualità innovativa nell’ambito della psicologia clinica e della psicote-
rapia.
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PUBBLICAZIONI
(ottobre 1998 - settembre 1999)

Nuovi titoli

ALESSI Adriano, Sui sentieri dell’Essere. Introduzione alla metafisica, pp. 378, L.
35.000, «Biblioteca di Scienze Religiose - 145» ISBN 88-213-0399-3

ANTHONY Francis-Vincent (ed.), Seguire i percorsi dello Spirito. Studi in onore del prof.
Mario Midali, pp. 304, L. 32.000, «Biblioteca di Scienze Religiose - 150» ISBN 88-
213-0416-7

BENJAMIN Lorna Smith, Diagnosi interpersonale e trattamento dei disturbi di personali-
tà. Edizione italiana a cura di Pio Scilligo, pp. 496, L. 50.000, «Psicoterapia e Salute
- 2» ISBN 88-213-0423-X

BOSCO Giovanni, Epistolario, vol. III (1869-1872). Lettere: 1264-1714. Introduzione,
testi critici e note a cura di Francesco Motto, pp. 596, L. 60.000, «Fonti, Serie prima
- 10» (ISS), ISBN 88-213-0424-8

BOZZOLO Andrea, La teologia sacramentaria dopo Rahner. Prefazione di G. Colombo,
pp. 246, L. 28.000, «Biblioteca di Scienze Religiose - 151» ISBN 88-213-0415-9

BRAIDO Pietro, Prevenire, non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco, pp. 440, L.
30.000, «Studi - 11» (ISS), ISBN 88-213-0407-8

BROCARDO Pietro, Maturare in dialogo fraterno. Dal rendiconto di don Bosco al col-
loquio fraterno, pp. 240, L. 25.000, «Studi di Spiritualità -10» ISBN 88-213-0414-0

BROPHY Jere, Insegnare a studenti con problemi. Edizione italiana a cura di M. Como-
glio, pp. 512, L. 50.000, «Enciclopedia delle Scienze dell’Educazione - 67» ISBN
88-213-0411-6

COFFELE Gianfranco (ed.), Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valentini,
pp. 1020, L. 100.000, «Biblioteca di Scienze Religiose - 149» ISBN 88-213-0413-2

DAL COVOLO Enrico - PERRONE Lorenzo (edd.), Mosè ci viene letto nella Chiesa. Lettura
delle Omelie di Origene sulla Genesi, pp. 174, L. 22.000, «Biblioteca di Scienze Re-
ligiose - 153» ISBN 88-213-0418-3

DAL COVOLO Enrico - RINALDI Giancarlo (edd.), Gli Imperatori Severi. Storia archeolo-
gia religione, pp. 354, L. 40.000, «Biblioteca di Scienze Religiose - 138» ISBN 88-
213-0380-2

DOTOLO Carmelo, La teologia fondamentale davanti alle sfide del «pensiero debole» di
G. Vattimo, pp. 502. L. 55.000, «Biblioteca di Scienze Religiose - 152» ISBN 88-
213-0417-5

FERASIN Egidio, Segno vivo di Cristo Maestro. La formazione sacerdotale negli scritti e
nell’azione pastorale di Don Giuseppe Quadrio (1921-1963), pp. 290, L. 28.000,
«Spirito e Vita - 30» ISBN 88-213-0420-5

FIZZOTTI Eugenio, Sulle tracce del senso. Percorsi logoterapeutici, pp. 128, L. 15.000,
«Ieri Oggi Domani - 31» ISBN 88-213-0405-1

FIZZOTTI Eugenio - SQUARCINI Federico (edd.), L’Oriente che non tramonta. Movimenti
religiosi di origine orientale in Italia, pp. 260, L. 28.000, «Biblioteca di Scienze Re-
ligiose - 154» ISBN 88-213-0421-3

GARCÍA J. Manuel (ed.), Accompagnare i giovani nello Spirito, pp. 262, L. 27.000, «Bi-
blioteca di Scienze Religiose - 143» ISBN 88-213-0397-7
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LASAGNA (mons.) Luigi, Epistolario, vol. III (1892-1895): 433-668. Introduzione, note e
testo critico a cura di Antonio Ferreira Da Silva, pp. 412, L. 40.000, «Fonti: Serie
seconda - 7» (ISS), ISBN 88-213-0426-4

MAKOVER Richard B., La pianificazione dei trattamenti in psicoterapia. Edizione italia-
na a cura di Pio Scilligo, pp. 184, L. 25.000, «Psicoterapia e Salute - 1» ISBN 88-
213-0419-1

MANTOVANI Mauro - THURUTHIYIL Scaria - TOSO Mario (edd.), Fede e ragione. Opposi-
zione, composizione?, pp. 358, L. 35.000, «Biblioteca di Scienze Religiose - 148»
ISBN 88-213-0412-4

PASQUATO Ottorino, I laici in Giovanni Crisostomo. Tra Chiesa, famiglia e città, pp.
244, L. 25.000, «Biblioteca di Scienze Religiose - 144» ISBN 88-213-0398-5

PELLEREY Michele, L’agire educativo. La pratica pedagogica tra modernità e postmo-
dernità, pp. 166, L. 20.000, «Enciclopedia delle Scienze dell’Educazione - 66»
ISBN 88-213-0406-X

PORCELLA Maria Francesca, La consacrazione secolare femminile. Pensiero e prassi in
Giuseppe Frassinetti, pp. 478, L. 45.000, «Orizzonti -13» ISBN 88-213-0427-2

PRELLEZO J. Manuel - GARCÍA J. Manuel, Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro
scientifico, pp. 330, L. 30.000, «Fuori Collana» ISBN 88-213-0403-5

SFAMENI Giulia Gasparro, Origene e la tradizione origeniana in occidente. Letture stori-
co-religiose, pp. 426, L. 55.000, «Biblioteca di Scienze Religiose - 142» ISBN 88-
213-0396-9

STRUS Andrzej - BLATNICKÝ Rodolfo (edd.), Dummodo Christus annuntietur. Studi offer-
ti al Prof. Jozef Heriban in occasione del suo 70° Genetliaco, pp. 542, L. 60.000,
«Biblioteca di Scienze Religiose - 146» ISBN 88-213-0401-9

THURUTHIYIL Scaria, The joy of creative living. Radical revolution of the mind. An ap-
proach proposed by Jiddu Krishnamurti, pp. 284, L. 30.000, «Biblioteca di Scienze
Religiose - 147» ISBN 88-213-0410-8

TOSO Mario - MANTOVANI Mauro (edd.), Terzo settore e giovani. Essere protagonisti in
una società in trasformazione, pp. 272, L. 35.000, «Ieri Oggi Domani - 32» ISBN
88-213-0409-4

VAN LOOY Luc - MALIZIA Guglielmo (edd.), Formazione professionale salesiana. Pro-
poste in una prospettiva multidisciplinare, pp. 430, L. 45.000, «Enciclopedia delle
Scienze dell’Educazione - 65» ISBN 88-213-0400-0

VERBEEK Léon, Les Salésiens de l’Afrique Centrale. Bibliographie 1911-1996, pp. 240,
L. 22.000, «Bibliografie - 3» (ISS) ISBN 88-213-0402-7

ZIMNIAK Stanisław (ed.), Il Cardinale August J. Hlond, primate di Polonia (1881-1948).
Note sul suo operato apostolico, pp. 128, L. 18.000, «Piccola Biblioteca - 18» ISBN
88-213-0431-0

Nuove edizioni e ristampe

COMOGLIO Mario, Insegnare e apprendere in gruppo. Il Cooperative Learning, pp. 536
(1ª ristampa), L. 55.000, «Enciclopedia delle Scienze dell’Educazione - 59» ISBN
88-213-0336-5

FIZZOTTI Eugenio - GISMONDI Angelo (edd.), Giovani, vuoto esistenziale e ricerca di sen-
so. La sfida della logoterapia, pp. 176 (2ª edizione), L. 20.000, «Ieri Oggi Domani -
27» ISBN 88-213-0408-6
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FRANTA Herbert - SALONIA Giovanni, Comunicazione interpersonale. Teoria e pratica,
pp. 170 (6ª ristampa), L. 25.000, «Enciclopedia delle Scienze dell’Educazione - 9»
ISBN 88-213-0035-8

MACARIO Lorenzo, Imparare a vivere da uomo adulto. Note di metodologia del-
l’educazione, pp. 260 (3ª edizione), L. 25.000, «Enciclopedia delle Scienze del-
l’Educazione - 51» ISBN 88-213-0404-3

NANNI Carlo, Educazione e pedagogia in una cultura che cambia. Seconda edizione ri-
vista ed aumentata, pp. 160, L. 20.000, «Ieri Oggi Domani - 9» ISBN 88-213-0353-5

Riviste

Ricerche Storiche Salesiane. Rivista semestrale di storia religiosa e civile.

Rivista di Scienze dell’educazione. Pubblicazione quadrimestrale a cura della Pontifi-
cia Facoltà di Scienze dell’Educazione «AUXILIUM» di Roma.

Salesianum. Periodicum internationale trimestre editum a professoribus Pontificiae
Studiorum Universitatis Salesianae - Romae.
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