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PRESENTAZIONE

L’Annuario dell’Università Pontificia Salesiana per il 2000-2001 docu-
menta quanto ha caratterizzato la sua vita e la sua attività nel corso
dell’Anno Accademico inaugurato lunedì 9 ottobre 2000. Alle 9.30 si è avu-
ta la solenne Concelebrazione Eucaristica dello Spirito Santo, presieduta
dal Vicario del Rettor Maggiore il Rev.mo d. Luc Van Looy, in rappresen-
tanza del Gran Cancelliere. Alle 11.00 è seguito l’Atto Accademico, presie-
duto dal Gran Cancelliere e Rettor Maggiore dei Salesiani Rev.mo d. Juan
Edmundo Vecchi. Questi, però, già manifestava segni di evidente difficoltà,
era già assai indisposto e i dodici mesi seguenti sono stati segnati da un
cammino di sua progressiva sofferenza e inabilitazione. Nel luglio del 2000
gli era stato diagnosticato un tumore al cervello. Immediatamente operato,
da allora è stato curato farmacologicamente con alternanza di risultati, ma
in un lento e continuo declino. Da tutta la Congregazione salesiana si è le-
vata un’invocazione continua a suo favore, in particolare chiedendo
l’intercessione del Servo di Dio Artemide Zatti, suo parente. Gran parte di
questo calvario si è svolto presso l’infermeria della nostra sede.

Con l’animo turbato da questa vicenda dolorosa, vorrei qui ricordare
come egli sia stato per sei anni il riferimento e la guida fondamentale delle
nostre scelte e il nostro sviluppo. Gli interventi al Senato, le lettere a noi in-
viate in varie occasioni, la lettera “Io per voi studio”, l’approvazione della
revisione di Statuti e Ordinamenti, sono solo alcuni degli orientamenti auto-
revoli e delle decisioni che in questo periodo abbiamo ricevuto.

In considerazione delle condizioni fisiche e la gravità della situazione ge-
nerale, la Congregazione per l’Educazione Cattolica con lettera del 26 set-
tembre 2001 ha nominato Pro Gran Cancelliere il Rev.mo d. Luc Van Looy,
attualmente Vicario del Rettor Maggiore.

* * *

Nell’occasione del centenario della morte del nostro Santo Fondatore,
l’allora Rettor Maggiore e Gran Cancelliere, d. Egidio Viganò, con il con-
senso del suo Consiglio decise l’edificazione della Nuova Biblioteca della
nostra Università intitolata a S. Giovanni Bosco. Un lungo percorso proget-
tuale e amministrativo ha ritardato per più di dieci anni la possibilità di av-
viare la costruzione. Finalmente, quando gli ostacoli burocratici furono su-
perati, il Rettor Maggiore d. Juan E. Vecchi diede il via alla sua costruzione
effettiva. Si trattava di un impegno finanziario non indifferente a carico del-
la Direzione generale della nostra Congregazione. Ora l’edificio si avvia al
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suo completamento. Nel corso del 2002 si avrà il concreto trasferimento di
tutto il materiale dalla vecchia alla nuova sede.

L’edificio della Biblioteca si articola secondo cinque piani e un interra-
to. Al piano terra saranno collocati alcuni servizi direttamente dipendenti
dalla Biblioteca stessa e altri complementari. Al primo piano saranno di-
sponibili un’ottantina di posti di lavoro attrezzati; al secondo piano sarà po-
sta l’entrata principale, l’accoglienza e i servizi generali a favore degli
utenti. Al terzo piano saranno disponibili i locali per le biblioteche partico-
lari e i seminari della varie Facoltà. Al quarto piano verranno attrezzate va-
rie sale per riunioni, lavori di gruppo e incontri, nonché collocati alcuni
fondi librari. Significativa sarà l’adozione di un sistema robotizzato per la
gestione di gran parte dei libri conservati.

Ma questa nuova sede non è diretta solo a mettere a disposizione dell’U-
niversità un edificio più comodo e funzionale per la propria Biblioteca. Co-
sa certamente in sé già assai significativa. Si tratta, più in generale, di una
nuova realtà, non solo tecnologica e operativa, ma soprattutto culturale. Es-
sa vuole essere la Biblioteca che la nostra Congregazione, tramite l’Uni-
versità, mette a disposizione di tutti. Essa è non solo segno, ma anche realtà
viva che testimonia l’impegno di studio della Famiglia salesiana.

Il trasferimento della Biblioteca centrale, dei Seminari e delle altre Bi-
blioteche particolari nella nuova sede, libererà spazi per progettare vari
spostamenti e trasformazioni degli ambienti di alcune Facoltà. In particola-
re, la vecchia sede della Biblioteca centrale è stata assegnata come nuova
sede della Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale. Si tratta di un
edificio assai ampio, che però ora include anche alcuni Istituti e Uffici della
Facoltà di Scienze dell’Educazione. E questa sarà l’occasione non solo per
ricavare nel palazzo della Pedagogia, ormai completamente disponibile, gli
ambienti necessari per gli Istituti e Uffici che devono migrare, ma anche per
riorganizzare la sede della Facoltà di Scienze dell’Educazione. Data l’ur-
genza di questi spostamenti e l’impegno finanziario coinvolto, rimarrà so-
spesa la ristrutturazione dell’Aula Magna, ormai depurata da materiali in-
quinanti pericolosi (strutture in amianto).

* * *

L’annuario dell’Università Pontificia Salesiana esce quest’anno più tem-
pestivamente e con alcune novità. In primo luogo esso viene edito dall’Edi-
trice LAS, l’editrice dell’Università. In questo modo esso sarà disponibile
anche in commercio, oltre che distribuito come omaggio a un numero con-
gruente di destinatari. In secondo luogo vengono indicati per ciascun do-
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cente i corsi, i seminari, i tirocini e le esercitazioni applicative effettivamen-
te svolti nel corso dell’anno accademico 2000-2001. Un caldo ringrazia-
mento va alle varie componenti della comunità universitaria che hanno col-
laborato alla preparazione di questo testo e in particolare al sig. F. Orio
che ne ha curato la redazione.

Roma, 8 dicembre 2001
Festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

MICHELE PELLEREY

Rettore
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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 (1904), in diocesi di Ivrea,
nel 1912 aveva ottenuto dalla Santa Sede l’autorizzazione a conferire il grado
accademico di Baccalaureato e nel 1915 quello di 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 ecclesia-
stiche, spingeva i Superiori a inviare numerosi giovani confratelli nelle Univer-
sità 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 l’Ateneo
Pontificio Salesiano. Il 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
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avanti, pur tra le difficoltà causate dalla seconda guerra mondiale. Si riuscì per-
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 quadriennum 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 considera-
to la presenza dell’organismo universitario all’interno della Società di San Fran-
cesco 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-
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dazione dei nuovi Statuti (approvati ad triennium et ad experimentum dalla
Congregazione per l’Educazione cattolica il 30 dicembre 1981 e promulgati dal-
lo stesso Gran Cancelliere l’8 dicembre 1982), tesi ad assicurare lo sviluppo
dell’Università e la sua corrispondenza agli scopi scientifici e apostolici che le
erano stati assegnati. Durante il periodo della loro applicazione, gli Statuti ven-
nero riveduti sulla base dell’esperienza e degli sviluppi dell’Università. Il 15 ot-
tobre 1985, il Gran Cancelliere D. Viganò li inoltrò alla Congregazione, la quale
diede approvazione definitiva il 21 novembre 1986. L’8 dicembre successivo, lo
stesso Gran Cancelliere li promulgò, stabilendo l’entrata in vigore per il 1° gen-
naio 1987. L’8 settembre 1994, la Congregazione per l’Educazione cattolica ha
approvato gli attuali Statuti, promulgati poi nello stesso giorno dal Gran Cancel-
liere.

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 costi-
tuito l’Istituto di Scienze della Comunicazione sociale, approvato ca-
nonicamente dalla Congregazione per l’Educazione cattolica con decreto del 9
marzo 1993 e divenuto successivamente con decreto del 27 maggio 1998 Facol-
tà di Scienze della Comunicazione Sociale.
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4. Il Decreto del 1940

SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS
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 erec-
tum declarat, facta ei potestate gradus academicos idoneis Societatis Sancti Francisci
Salesii alumnis conferendi secundum Statuta rite approbata; servatis ceteris de iure ser-
vandis. 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.
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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 nell’e-
ducare 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 Signore
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 fan-
ciulli vengano a me”. In questo nostro tempo poi si avverte molto più urgente-
mente questa necessità» (A. Amadei, Memorie Biografiche di S. Giovanni Bo-
sco, 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 Uni-
versità Salesiana; ugualmente stabiliamo che questa nuova denominazione sia
introdotta negli Statuti e leggi dell’Ateneo, come fino ad ora si chiamava; essi
però 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 GRAN CANCELLIERI DAL 1940

1940-1951 Pietro RICALDONE
1952-1965 Renato ZIGGIOTTI
1965-1978 Luigi RICCERI
1978-1995 Egidio VIGANÒ
1995- Juan Edmundo VECCHI

ELENCO DEI RETTORI DAL 1940

1940-1952 Andrea GENNARO
1952-1958 Eugenio VALENTINI
1958-1966 Alfons M. 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
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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

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
1994-2000 Mario TOSO
2000- Scaria THURUTHIYIL

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
1995-2001 Carlo NANNI
2001- Eugenio FIZZOTTI
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Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche

1965-1968 Alfons M. STICKLER
1968-1975 Luigi CALONGHI
1975-1978 Roberto IACOANGELI
1978-1984 Sergio FELICI
1984-1990 Biagio AMATA
1990-1993 Sergio FELICI
1993-2000 Enrico dal COVOLO
2000- Biagio AMATA

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

Pro Gran Cancelliere (dal 26 settembre 2001):
Rev.mo D. LUC VAN LOOY
Vicario del Rettore Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco

Rettore Magnifico:
Rev. D. MICHELE PELLEREY

Vicerettori:
Rev. D. RICCARDO TONELLI
Rev. D. ENRICO dal COVOLO

CONSIGLIO DI UNIVERSITÀ

Rettore Magnifico:
Rev. D. MICHELE PELLEREY

Vicerettori:
Rev. D. RICCARDO TONELLI
Rev. D. ENRICO dal COVOLO

Decano della Facoltà di Teologia:
Rev. D. MANLIO SODI

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

Decano della Facoltà di Filosofia:
Rev. D. SCARIA THURUTHIYIL

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

Decano della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche:
Rev. D. BIAGIO AMATA

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. RICCARDO TONELLI, Vicerettore e Coordinatore del Dipartimento di PGC.
Prof. D. ENRICO dal COVOLO, Vicerettore.
Prof. D. MANLIO SODI, Decano della Facoltà di Teologia.
Prof. D. CARLO NANNI, Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione.
Prof. D. SCARIA THURUTHIYIL, Decano della Facoltà di Filosofia.
Prof. D. PIERO GIORGIO MARCUZZI, Decano della Facoltà di Diritto Canonico.
Prof. D. BIAGIO AMATA, 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. ADRIANO ALESSI, Delegato della Facoltà di Filosofia.
Prof. D. MAURO MANTOVANI, 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. ANACLETO PAVANETTO, 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. ZELINDO TRENTI, Delegato del Dipartimento di PGC.
D. CARLO LIEVORE, Economo.
D. JUAN OLIVARES, Delegato del Personale non docente.
D. MIRKO MOCHI, Delegato degli studenti della Facoltà di Teologia.
Sig. ANDREA ZAMPETTI, Delegato degli studenti della Facoltà di Scienze dell’Edu-

cazione.
D. GIANLUCA BRUSOTTO, Delegato degli studenti della Facoltà di Filosofia.
D. DAVID RICARDO CHRISTIAN ALBORNOZ PAVISIC, Delegato degli studenti

della Facoltà di Diritto Canonico.
D. ARTUR WOZNIAK, Delegato degli studenti della Facoltà di Lettere Cristiane e

Classiche.
Sig.a MARIANGELA RECCHIA, Delegato degli studenti della Facoltà di Scienze della

Comunicazione Sociale.
_______

Segretario: D. JAROSŁAW ROCHOWIAK 
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CONSIGLI E COMMISSIONI

Consiglio di Amministrazione

Michele Pellerey, Presidente
Carlo Lievore
Giuseppe Morante
Tadeusz Lewicki
Mario Maritano

Consiglio della Biblioteca

Michele Pellerey, Presidente
Juan Picca, Segretario
Giuseppe Abbà
Emiro Cepeda
Enrico dal Covolo
Markus J. Graulich
Ottorino Pasquato
Kazimierz Szczerba
Natale Zanni

Consiglio editoriale LAS

Michele Pellerey, Presidente
Giacinto Aucello, Segretario
Fabio Attard
Carlo Nanni
Scaria Thuruthiyil
Piero Giorgio Marcuzzi
Biagio Amata
Giuseppe Costa
Giuseppe Morante
Carlo Lievore
Matteo Cavagnero

Editrice LAS

Giuseppe Morante, Direttore
Matteo Cavagnero
Carlo Lievore

Direzione «Salesianum»

Enrico dal Covolo, Coordinatore
Giuseppe Abbà, Segretario
Antonio Escudero
Piero Giorgio Marcuzzi
Adriano Alessi
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Antonio Arto
Roberto Giannatelli
Giuseppe Morante

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
Francesco Cereda
Roberto Giannatelli

Cappellania e Segretariato relazioni studenti

Enrico dal Covolo
Emiro Cepeda
Ubaldo Montisci
stud. Francesca Napoletano
stud. Angela Turrisi
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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
Palombella Massimo
Pasquato Ottorino
Strus Andrzej
Triacca Achille M.

Istituto di Teologia Spirituale

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

Istituto di Teologia Pastorale

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

Facoltà di Scienze dell’Educazione

Istituto di Teoria e Storia dell’Educazione e della Pedagogia

Prellezo José Manuel, Direttore
Braido Pietro
Casella Francesco
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Groppo Giuseppe
Kapplikunnel Mathew
Montisci Ubaldo
Nanni Carlo
Simoncelli Mario

Istituto di Metodologia Didattica e della Comunicazione Sociale

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

Istituto di Metodologia Pedagogica

Roggia Giuseppe, Direttore
Gambino Vittorio
Gianola Pietro
Macario Lorenzo

Istituto di Catechetica

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

Istituto di Psicologia

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

Istituto di Sociologia

Malizia Guglielmo, Direttore
Bajzek Jože
Caliman Geraldo
Mion Renato
Orlando Vito
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Centro di Pedagogia della Comunicazione Sociale

Purayidathil Thomas, Direttore
Morante Giuseppe
Zanni Natale

Centro di Consulenza Psicopedagogica

Macario Lorenzo, Direttore
Polizzi Vincenzo
Sarti Silvano

Osservatorio della Gioventù

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

Facoltà di Filosofia

Istituto di Scienze della Religione

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

Istituto di Scienze Sociali e Politiche

Toso Mario, Direttore
Abbà Giuseppe

Facoltà di Diritto Canonico

Istituto Storico di Diritto Canonico

Graulich Markus J., Prodirettore

Interfacoltà

Centro di Ricerca ed Elaborazione Dati Interfacoltà

Caliman Geraldo
Cepeda Emiro
Rochowiak Jaroslaw
Ronco Albino
Tonelli Riccardo
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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

Pedagogia e Comunicazione sociale

Prellezo José M., Coordinatore
Alberich S. Emilio
Cangià Caterina
Casella Francesco
Kapplikunnel Mathew
Nanni Carlo
Purayidathil Thomas
Casamassima Selene, Rappresentante degli studenti

Pedagogia per la Formazione delle vocazioni

Gambino Vittorio, Coordinatore
Bajzek Jože
Gianetto Ubaldo
Roggia Giuseppe
Ronco Albino
Picca Juan (FT)
Velez Carlos, Rappresentante degli studenti

Pedagogia sociale

Caliman Geraldo, Coordinatore
Arto Antonio
Macario Lorenzo
Mion Renato
Polizzi Vincenzo
Gennertova Hana, Rappresentante degli studenti

Pedagogia per la Scuola e la Formazione professionale

Zanni Natale, Coordinatore
Comoglio Mario
Malizia Guglielmo
Sarti Silvano
Trenti Zelindo
Bertazzi Luca, Rappresentante degli studenti

Psicologia dell’Educazione

Fizzotti Eugenio, Coordinatore
Arto Antonio
Castellazzi Vittorio L.
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Messana Cinzia
Morante Giuseppe
Poláček Klement 
Polizzi Vincenzo
Ronco Albino
Scilligo Pio
Quinzi Gabriele, 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
Messana Cinzia
Nanni Carlo
Ronco Albino
Reposati Francesco, Rappresentante degli studenti

Specializzazione in Pedagogia Religiosa

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

Gruppo di Coordinamento interfacoltà

Preparazione dei formatori vocazionali

Gambino Vittorio, Coordinatore
Balderas R. Octavio
Macario Lorenzo
Picca Juan
Roggia Giuseppe
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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. Sabino FRIGATO, 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

4. Instituto de Teología para Religiosos - ITER
Caracas - Venezuela
Preside: Prof. Juan Pablo PERON, SDB

Istituti Teologici Affiliati

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

2. Studio Teologico Salesiano «San Paolo»
Cremisan - Israele
Preside: Prof. Francesco MOSETTO, SDB

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

4. Instituto Superior de Teología «Don Bosco»
Madrid - Spagna
Preside: Prof. Paulino MONTERO CARRASCO, SDB
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5. Don Bosco Center of Studies
Manila - Filippine
Preside: Prof. Renato de GUZMAN, SDB

6. Instituto Teológico Pio XI
São Paulo - Brasile
Preside: Prof. João Luis FEDEZ GONÇALVES, SDB

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

8. Institut de Theologie Saint François de Sales
Lubumbashi - R.D. Congo
Preside: Prof. Jean-Luc VANDE KERKHOVE, SDB

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

Istituti Teologici Sponsorizzati

1. Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco
Barcelona - Spagna
Direttore: Prof. Jordi LATORRE I CASTILLO, SDB

2. Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia
Messina - Italia
Direttore: Prof. Gianni RUSSO, SDB

FACOLTÀ DI FILOSOFIA

Istituti Filosofici Aggregati

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

Istituti Filosofici Affiliati

1. Phil.-Theologische Hochschule der Salesianer Don Boscos
Benediktbeuern - Germania
Preside: Prof. Karl BOPP, SDB
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2. Filosofado Salesiano «Domingo Savio»
Los Teques - Venezuela
Preside: Prof. Marino MENINI, SDB

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

4. Salesian College the Retreat
Yercaud - India
Preside: Prof. Susai AMALRAJ, SDB

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

6. Institut de Philosophie «Saint-Joseph-Mukasa»
Yaoundé - Camerun
Rettore: Prof. Josef BÖCKENHOFF, SAC

7. Centre Saint-Augustin
Dakar-Fann - Sénégal
Rettore: Prof. Paul VERBRUGGEN, MSC

8. Instituto de Teología para Religiosos - ITER-FILOSOFIA
Caracas - Venezuela
Preside: Prof. Juan Pablo PERON, SDB

9. Département de Philosophie «Institut Catholique»
Yaoundé - Camerun
Direttore: Prof. Gabriel NDINGA BOUNDAR

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
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3. Scuola per Educatori Professionali
Istituto di Ricerca e Formazione “Progetto Uomo”
della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche - FICT
Viterbo - Italia
Direttore: Prof. Nicolò PISANU
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DOCENTI E INSEGNAMENTI SVOLTI NELL’ANNO ACCADEMICO

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
COTT = Cottolenghini
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
MCCI = Missionari Comboniani del Cuore di Gesù
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
IngD = Dottore in Ingegneria
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
LitL = Licenziato in Liturgia
MAE = Master of Arts in Education
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MAJ = Master of Arts in Journalism
MAT = Master of Arts in Telecommunication
MCG = Magistero in Canto Gregoriano
MedD = Dottore in Medicina
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)
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ABBÀ Giuseppe, SDB; STD, PhL; FdF.
Prof. Ordinario di Filosofia morale

PA0401 Filosofia morale fondamentale
PA0408 Retorica e comunicazione

ACCORNERO Giuliana, FMA; ICD; FDC.
Doc. Invitata per Diritto Canonico
DA0105 Elementi di diritto civile comparato
DA0107 Evoluzione dei diritti dei giovani

ALBERICH SOTOMAYOR Emilio, SDB; STD, PhL; FSE.
Prof. Ordinario di Catechetica
EA1820 Catechetica fondamentale
EA1821 Metodologia catechetica: adulti

ALESSI Adriano, SDB; PhD, STL; FdF.
Prof. Ordinario di Filosofia dell’essere

PA0601 Filosofia dell’essere
PA0604 Filosofia della religione

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

L0111 Composizione latina II
L0421 Letteratura cristiana antica latina II
L0431 CM di Letteratura cristiana antica latina II
L0440 Seminario di Letteratura cristiana antica latina

LA0110 Composizione latina I

AMATO Angelo, SDB; STD, PhL; FT.
Prof. Ordinario di Teologia sistematica: Cristologia
TA0911 Teologia delle religioni
TA1010 Mistero di Dio
TA1011 Cristologia
TA1020 Problematiche della Cristologia contemporanea
TA1030 CM sul Mistero di Dio
TA1041 Seminario di Cristologia
TA1333 CM di Spiritualità mariana

ANTHONY Francis-Vincent, SDB; STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia pastorale fondamentale
TA2310 Introduzione alla Teologia pastorale
TA2340 Seminario di Progettazione pastorale

S0701 Teologia pastorale fondamentale
S0704 Pastorale giovanile

ANTONIETTI Daniela, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitata per Psicologia
EA2450 Tirocinio di Consulenza e intervento educativo I
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ARDITO Sabino, SDB; ICD, STL; FDC.
Prof. Straordinario di Testo del CIC
DA0103 Teoria generale e sociologia del diritto
DA0401 Istituzioni sul popolo di Dio
DA0503 La funzione di santificare della Chiesa I
DA0509 CMS sulla funzione di santificare
DA0511 Diritto Canonico sacramentario
DA0603 Le sanzioni nella Chiesa

ARTO Antonio, SDB; PeD; FSE.
Prof. Ordinario di Psicologia evolutiva
EA2410 Psicologia evolutiva
EA2430 CM di Psicologia evolutiva
EA2450 Tirocinio di Consulenza e intervento educativo I
EA2460 Esercitazioni di Psicologia evolutiva

ATTARD Fabio, SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Teologia morale
TA1810 Teologia morale speciale: I. Morale sociale
TA1811 Teologia morale speciale: II. Bioetica
TA1860 Spiritualità familiare

S0602 Teologia morale speciale I
S0603 Teologia morale speciale II

BAJZEK Jože, SDB; ScSocD; FSE.
Prof. Ordinario di Sociologia della religione
EA3320 Sociologia della religione
EA3321 Sociologia delle vocazioni
EA3340 Seminario di Sociologia della religione

S0808 Sociologia generale e della religione

BALDACCI Anna Morena, Lc; LitL; FTTo.
Doc. Invitata per Teologia sacramentarla

6087 Teologia dogmatica. Sacramenti II: Eucaristia

BALDERAS RANGEL Octavio Alberto, SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Teologia spirituale
TA2060 Teologia e spiritualità della vita consacrata
TA2120 Implicanze antropologiche dell’esperienza spirituale
TA2130 CM di Direzione spirituale

BARRECA Serena, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitata per Psicologia
EA2550 Tirocinio di Consulenza e intervento educativo II

BARUFFA Antonio, SDB; ArchD; FLCC.
Doc. Aggiunto di Storia antica e Archeologia cristiana e classica
LA0810 Storia greco-romana
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LA0811 Archeologia classica e cristiana
LA0812 Archeologia cristiana

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

6152 Patrologia I. Padri anteniceni
6153 Patrologia II. Padri postniceni
6157 Seminario 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

BIANCARDI Giuseppe, SDB; PeD, STL; FTTo.
Doc. Aggiunto di Teologia pastorale

6127 Tirocinio di animazione e organizzazione pastorale e catechistica
61214 Teologia pastorale fondamentale
6137 Temi di catechesi

61310 Catechetica fondamentale

BISSOLI Cesare, SDB; STD, SSL; FSE.
Prof. Ordinario di Bibbia e catechesi
EA0221 Educazione e fonti bibliche
EA1840 Seminario di Metodologia catechetica I
EA2220 Pastorale e catechesi biblica
EA2230 CM di Pastorale e catechesi biblica

BLATNICKÝ Rudolf, SDB; STD; FT.
Doc. Invitato per Teologia dogmatica
TA1110 Protologia ed Escatologia

BOZZOLO Andrea, SDB; LettD, STL; FTTo.
Doc. Aggiunto di Teologia dogmatica

6083 Teologia dogmatica. Sacramenti I: Introd. ai sacramenti, Batt., Cres.
6087 Teologia dogmatica. Sacramenti II: Eucaristia

61219 Seminario di Teologia pastorale

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

L0210 Storia della lingua greca
L0211 Storia della lingua latina
L0261 Grammatica storica della lingua latina

BRAIDO Pietro, SDB; PhD, STD; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia della catechesi e della pedagogia
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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
EA1550 Tirocinio di Analisi e valutazione dell’insegnamento

BUZZETTI Carlo, SDB; STD, SSL; FT.
Prof. Ordinario di Scienze bibliche
TA0510 NT. Lettere apostoliche
TA0530 CM di Pastorale biblica Nuovo Testamento I
TA0540 Seminario di Pastorale biblica Nuovo Testamento I
TA0570 Introduzione alla lingua greca del Nuovo Testamento

CALIMAN Geraldo, SDB; PeD; FSE.
Prof. Straordinario di Sociologia dell’emarginazione e della devianza
EA3420 Sociologia della devianza
EA3421 Sociologia della delinquenza minorile
EA3440 Seminario di Sociologia della devianza

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

L0120 Didattica delle lingue classiche

CANGIÀ Caterina, FMA; PeD; FSE.
Doc. Stabilizzata per Pedagogia della comunicazione sociale
EA1330 CM di Didattica speciale
EA1720 Multimedialità e processi formativi
EA1721 Pedagogia della comunicazione sociale
EA1740 Seminario di Pedagogia della comunicazione sociale II
EA1750 Tirocinio di Pedagogia della comunicazione sociale
CA0851 Tirocinio: Teoria e tecnica di produzione multimediale

CANTONE Carlo, SDB; PhD, STL; FdF.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia teoretica

CAPPELLINI VERGARA Fiorella, Lc; PhD; FSE.
Doc. Invitata per Psicologia
EA2750 Tirocinio di Consulenza e intervento educativo III

CARELLI Roberto, SDB; LettD, STL; FTTo.
Doc. Aggiunto di Teologia dogmatica
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6046 Seminario di avviamento allo studio della teologia
6053 Teologia dogmatica: Mariologia
6073 Seminario di Teologia sistematica
6088 Teologia dogmatica. Sacramenti IV: Penitenza e Unzione degli infermi

CARLOTTI Paolo, SDB; STD; FT.
Prof. Ordinario di Teologia morale fondamentale
TA1730 CM di Teologia morale e spiritualità
TA1811 Teologia morale speciale: II. Bioetica
TA1812 Teologia morale speciale: III. Morale sessuale e familiare
TA1830 CM di Teologia morale speciale I
PA0407 CM di Etica economica

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

6151 Storia della Chiesa I. Età antica e Archeologia cristiana

CASELLA Francesco, SDB; LettD; FSE.
Doc. Aggiunto di Storia della pedagogia
EA0310 Storia dell’educazione e della pedagogia
EA0520 Storia della pedagogia moderna e contemporanea

CASTELLAZZI Vittorio Luigi, Dc; PeD; FSE.
Doc. Stabilizzato per Tecniche proiettive
EA2821 Tecniche psicodiagnostiche proiettive
EA2850 Tirocinio di Tecniche proiettive e diagnosi della personalità
EA2860 Esercitazioni di Tecniche psicodiagnostiche proiettive

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

CAVAGLIÀ Piera, FMA; FT.
Doc. Invitata per Storia dell’Opera salesiana
TA2261 Storia dell’Opera salesiana

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

6043 Teologia dogmatica: Cristologia
6048 La rivelazione cristiana e la Teologia

CENCINI Renato Amedeo, FDCC; PsD, PeL; FSE.
Doc. Invitato per Pastorale vocazionale
EA0820 Pastorale vocazionale

CEPEDA CUERVO Emiro José, SDB; PhL, PeL, SocL; FSCS.
Doc. Aggiunto di Teoria e ricerca nella comunicazione sociale
CA0041 Seminario di Baccalaureato
CA0410 Sociologia dei processi culturali I: media e società
CA0420 Sociologia dei processi culturali II: studi culturali
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CHENIS Carlo, SDB; LettD, PhL; FdF.
Prof. Straordinario di Filosofia della conoscenza

PA0101 Filosofia della conoscenza
PA0102 Introduzione alla logica

CIMOSA Mario, SDB; LettOrD, STL, SSL; FT.
Prof. Ordinario di Scienze bibliche
TA0310 AT. Libri sapienziali e Salmi
TA0311 Letteratura apocalittica: dall’AT al NT
TA0330 CM di Pastorale biblica AT I
TA0341 Seminario di Pastorale biblica AT I
TA0370 Greco biblico

S0106 AT. Libri sapienziali

COFFELE B. Gianfranco, SDB; STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia fondamentale
TA0910 Introduzione alla Teologia e Teologia fondamentale
TA0920 Magistero e Teologia. Ermeneutica delle proposizioni dogmatiche
TA0960 Il problema teologico della missione

COMOGLIO Mario, SDB; PeD, STL; FSE.
Prof. Straordinario di Didattica
EA1220 Psicologia dell’istruzione
EA1221 Differenze individuali e didattica
EA1230 CM di Psicologia dell’istruzione
EA1240 Seminario di Didattica I
EA1321 Metodi di insegnamento
EA1340 Seminario di Didattica II

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
CA0041 Seminario di Baccalaureato
CA0521 Giornalismo
CA0551 Tirocinio: Teoria e tecnica del giornalismo I
CA0651 Tirocinio: Teoria e tecnica dell’editoria

CREA Giuseppe, MCCI; PsD; FSE.
Doc. Invitato di Psicologia
EA2640 Seminario di Psicologia dell’educazione I
EA2741 Seminario di Psicologia della personalità II
EA2950 Tirocinio di Tecniche psicodiagnostiche strutturate

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

PA0403 Seminario di filosofia morale fondamentale
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PA0506 Seminario di filosofia della politica

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

L0321 Letteratura cristiana antica greca II
L0340 Seminario di Letteratura cristiana antica greca
L0370 Lingua greca II

LA0370 Metodologia lavoro scientifico

DAZZI Nino, Lc; PhD; FSE.
Doc. Invitato per Storia della psicologia
EA0421 Storia della psicologia

DE LEO Gaetano, Lc; ScSocD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EA2740 Seminario di Psicologia della personalità I

DE LUCA Maria Luisa, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitata per Psicologia
EA2550 Tirocinio di Consulenza e intervento educativo II
EA3021 Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza
EA3030 CM di Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza

DE NITTO Carla, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitata per Psicologia
EA2540 Seminario di Psicologia sociale
EA2550 Tirocinio di Consulenza e intervento educativo II

DE SOUZA Cyril John, SDB; PeD; FSE.
Prof. Straordinario di Antropologia e catechetica
EA1021 Inculturazione della vita consacrata
EA2122 Cultura ed evangelizzazione
EA2130 Prima evangelizzazione e catecumenato
EA2131 Cultura ed evangelizzazione in Asia

ESCUDERO CABELLO Antonio, SDB; STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia sistematica: Mariologia
TA1111 Grazia e Virtù teologali
TA1310 Mariologia
TA1320 Genesi dei dogmi mariani
TA1330 CM di Storia dei dogmi e della Teologia
TA1334 CM di Pastorale e catechesi mariana
TA1340 Seminario di sintesi teologica
TA1341 Seminario di Storia dei dogmi e della teologia
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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

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

L0621 Letteratura latina classica II
L0670 Lingua latina II

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

6105 Teologia morale II: Questioni scelte. Pastorale del sacramento della Penitenza

FERRAROLI Lorenzo, SDB; STL; FSE.
Doc. Invitato per Pedagogia sociale
EA1150 Tirocinio di Trattamento della delinquenza minorile

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

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

6133 Catechesi per età I: fanciulli e adolescenti

FIZZOTTI Eugenio, SDB; PhD; FSE.
Prof. Ordinario di Psicologia della religione
EA2321 Psicologia della religione
EA2640 Seminario di Psicologia dell’educazione I
EA2741 Seminario di Psicologia della personalità II

S0807 Psicologia generale e della religione

FORTUNATO Emma, Lc; PeD, PsL; FSE.
Doc. Collaboratore per Psicologia
EA2750 Tirocinio di Consulenza e intervento educativo III

FRANZINI Clemente, SDB; ICD, STL; FDC.
Doc. Invitato per Testo del CIC
DA0407 La funzione dell’insegnare della Chiesa

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

6090 Seminario di Teologia morale I
6091 Teologia morale I. Morale fondamentale

61212 Culture ed evangelizzazione
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FRISANCO Renato, Lc; PeD, ScSocD; FSE.
Doc. Invitato per Animazione socioculturale
EA1621 Animazione socioculturale

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

L0322 Letteratura bizantina

GAGLIARDI Carlo, Lc; ScPolD; FSCS.
Doc. Invitato per Comunicazione sociale
CA0042 Seminario di Licenza
CA0043 Seminario di Dottorato
CA1222 Comunicazione internazionale

GAHUNGU Méthode, Dc; PeD; FSE.
Doc. Invitato per Metodologia pedagogica
EA0920 Pedagogia delle vocazioni presbiterali
EA0940 Seminario di Pedagogia delle vocazioni presbiterali
EA0950 Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni presbiterali

GALLO Luis Antonio, SDB; STD, PhL; FT.
Prof. Straordinario di Temi teologici in ambito pastorale
TA1260 Ecclesiologia
TA1340 Seminario di sintesi teologica
TA2710 Il mistero di Dio nella pastorale e nella catechesi
TA2740 Seminario di Temi teologici in ambito pastorale I

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
EA0920 Pedagogia delle vocazioni presbiterali
EA0950 Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni presbiterali

GANNON Marie, FMA; SocD; FSCS.
Doc. Invitata per Metodologia della ricerca
CA0310 Metodologia della ricerca positiva ed elementi di statistica

GARCÍA GUTIERREZ Jesús Manuel, SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Teologia spirituale
TA0670 Metodologia del lavoro scientifico
TA1910 Introduzione alla Teologia spirituale
TA1920 Introd. alla Teologia spirituale: epistemologia e interdisciplinarietà
TA1921 Teologia dell’esperienza spirituale cristiana
TA1940 Seminario di Teologia spirituale
TA2141 Seminario di Spiritualità giovanile
TA2760 Introduzione al dogma e alla morale cristiana
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GATTI Guido, SDB; STD; FT.
Prof. Ordinario di Teologia morale fondamentale
TA1510 Sacramenti: Penitenza, Unzione, Matrimonio, Sacramentali
TA1710 Teologia morale fondamentale
TA1720 Educazione morale dei giovani
EA0222 Etica e deontologia professionale
PA0407 CM di Etica economica

GATTI Mauro, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia generale
EA2360 Esercitazioni di Psicologia generale

GEVAERT Joseph, SDB; PhD, STL; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Antropologia e Catechetica
EA2130 Prima evangelizzazione e catecumenato

GIANETTO Ubaldo, SDB; LettD, BA; FSE.
Prof. Emerito. Già Straordinario di Catechetica
EA1822 Legislazione e organizzazione catechetica
EA1840 Seminario di Metodologia catechetica I

GIANNATELLI Roberto, SDB; PeD, PhL, STL; FSCS.
Prof. Ordinario di Storia della Comunicazione
CA0042 Seminario di Licenza
CA1020 Religione e media

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

GIANOLI Ernesto, SDB; PhD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EA2322 Psicologia dinamica
EA2620 Psicologia dell’interazione

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

6110 Teologia spirituale III: Spiritualità e opera pastorale di D. Bosco
6166 Storia della spiritualità cristiana

GIULIANI Giovanni, Dc; ID; FDC.
Doc. Invitato per Diritto Canonico
DA0604 I processi I

GOYA Benito, OCD; STD, PeL; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia della vocazione
EA0821 Dinamiche psicologiche della vocazione
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GOZZELINO Giorgio, SDB; PhD, STD; FTTo.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia dogmatica

6047 Seminario di sintesi teologica
6071 Teologia dogmatica: Antropologia teologica I. Protologia

GRAULICH Markus J.J., SDB; ICD; FDC.
Doc. Aggiunto di Diritto Canonico
DA0203 Principi fondamentali dell’ordinamento giuridico Ecclesiastico
DA0205 Storia delle fonti e della scienza del Diritto Canonico
DA0207 Metodologia storico-giuridica

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

JAVIERRE ORTAS Antonio M., E.mo e Rev.mo Card., SDB; STD; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia dogmatica fondamentale

KAPPLIKUNNEL Mathew, SDB; STD, BSM; FSE.
Doc. Aggiunto di Storia dell’educazione e della pedagogia
EA0420 Storia della catechesi moderna
EA0522 Il sistema preventivo nella storia

LEVER Franco, SDB; PeD, STL; FSCS.
Prof. Straordinario di Teoria e tecniche della televisione
CA0752 Tirocinio: Teoria e tecnica dell’immagine
CA0850 Tirocinio: Incontro con l’esperienza: animazione
CA1020 Religione e media
CA1051 Tirocinio: Teoria e tecnica della televisione I
CA1052 Tirocinio: Teoria e tecnica della televisione II

LEWICKI Tadeusz, SDB; PhD, PeL; FSCS.
Doc. Aggiunto di Teoria e tecniche del teatro
CA0042 Seminario di Licenza
CA0111 Semiotica generale
CA1110 Storia e teoria del teatro
CA1151 Tirocinio: Laboratorio spettacolo
CA1152 Tirocinio: Elementi di regia

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

PA1001 Storia della filosofia moderna
PA1003 Seminario di storia della filosofia moderna
PA1004 Storiografia filosofica moderna
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MACARIO Lorenzo, SDB; PeD; FSE.
Prof. Ordinario di Metodologia pedagogica
EA0720 Metodologia pedagogica evolutiva
EA0721 Pedagogia familiare
EA1121 Metodologia della prevenzione e della rieducazione
EA1522 Orientamento educativo

MAFFEI Giuseppe, SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Teologia sistematica: Protologia ed Escatologia
TA1110 Protologia ed Escatologia
TA1111 Grazia e Virtù teologali
TA1130 CM di Pneumatologia e Grazia
TA1131 CM di Protologia ed Escatologia
TA1140 Seminario di Teologia sistematica

MALATESTA Michele, Lc; PhD; FdF.
Doc. Invitato per Storia della filosofia

PA0901 Storia della filosofia medievale

MALIZIA Guglielmo, SDB; ID, STL, PeL; FSE.
Prof. Ordinario di Sociologia dell’Educazione
EA3220 Legislazione e organizzazione scolastica
EA3221 Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative
EA3230 CM di Organizzazione scolastica
EA3250 Tirocinio di Organizzazione della scuola

S1102 Teoria della scuola: programmazione didattica

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

61411 Musica e liturgia

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

PA0701 Filosofia dell’Essere Trascendente
PA0702 Introduzione alla ricerca filosofica
PA0706 Seminario di filosofia della storia

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

6170 Aspetti giuridici della condizione giovanile
6171 Diritto canonico I. Introduzione, Libro I e III del CIC
6172 Diritto canonico II. Libro II del CIC
6179 Seminario di Diritto familiare

MARCUZZI Piero Giorgio, SDB; ICD; FDC.
Prof. Ordinario di Testo del CIC
DA0303 Norme generali I
DA0306 Lectura fontium
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DA0309 CMS sulle Norme generali
DA0311 Diritto Canonico I
DA0403 Il popolo di Dio I
DA0411 Diritto Canonico II

MARIN Maurizio, SDB; PhD; FdF.
Prof. Straordinario di Storia della filosofia antica

PA0801 Storia della filosofia antica
PA0803 Seminario di storia della filosofia antica
PA0806 Seminario di storiografia filosofica antica

MARITANO Mario, SDB; LettD, STL; FT.
Prof. Straordinario di Patristica
TA0610 Patristica
TA0630 CM di Patristica
TA0641 Seminario di Storia della spiritualità antica
TA1131 CM di Protologia ed Escatologia

MARTÍNEZ Rafael, Dc; FsD, PhD; FdF.
Doc. Invitato per Filosofia della scienza

PA0204 Filosofia della scienza

MARTOGLIO Stefano, SDB; PeD; FTTo.
Doc. Invitato per Pastorale e comunicazione

61220 Seminario di Pastorale e comunicazione

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

6095 Teologia morale III. Morale della vita fisica
6097 Teologia morale V. Morale sessuale e familiare

MESSANA Cinzia, Lc; PsD, PeL; FSE.
Doc. Stabilizzata per Psicologia della personalità
EA2720 Psicologia della personalità
EA2750 Tirocinio di Consulenza e intervento educativo III

METASTASIO Renata, Lc; PsD; FSCS.
Doc. Invitata per Computer data analysis
CA0351 Tirocinio: Progetto di ricerca
CA0352 Tirocinio: Computer data analysis
CA0421 Metodologia della ricerca nell’ambito dei media

MIDALI Mario, SDB; PhD, STD; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia pastorale fondamentale
TA2320 Teologia pratica generale
TA2331 CM di Spiritualità apostolica
TA2350 Tirocinio di III ciclo
TA2641 Seminario di ricerca di III ciclo
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MION Renato, SDB; PeD, PhL, STL; FSE.
Prof. Ordinario di Sociologia dell’Educazione
EA3110 Sociologia dell’educazione
EA3120 Sociologia della famiglia
EA3121 Sociologia della gioventù

MONNI Gesuino, SDB; PsL; FSE.
Doc. Invitato per Progettazione nella scuola cattolica
EA2050 Tirocinio di Progettazione nella scuola cattolica

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

MONTISCI Ubaldo, SDB; PeD; FSE.
Doc. Aggiunto per Teologia dell’educazione
EA0210 Teologia dell’educazione

MORANTE Giuseppe, SDB; PeD; FSE.
Prof. Straordinario di Catechetica
EA0620 Pedagogia speciale
EA1920 Iniziazione cristiana dell’infanzia, fanciullezza e preadolescenza
EA1950 Tirocinio di Metodologia catechetica

S0809 Il linguaggio religioso
S1107 Seminario di indirizzo pedagogico-didattico I

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

MOTTO Francesco, SDB; LettD, STL; FT.
Doc. Invitato per Spiritualità salesiana
TA2240 Seminario di Spiritualità salesiana I

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

6123 Teologia pastorale III. Pastorale della famiglia

NANNI Carlo, SDB; PhD, STL; FSE.
Prof. Ordinario di Filosofia dell’educazione
EA0110 Filosofia dell’educazione
EA0111 Introduzione alla filosofia
EA0120 Teoria della scuola
EA0140 Seminario di Filosofia dell’educazione
EA1620 Antropologia educativa e comunicazione sociale
CA0120 Filosofia della comunicazione

NANNINI Flavia, Lc; PsD; FSE.
Doc. Collaboratore per Psicologia
EA2850 Tirocinio di Tecniche proiettive e diagnosi della personalità
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NESCI Domenico Arturo, Lc; MedD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia fisiologica
EA3023 Psicologia fisiologica

NUCCI Giovanni, Lc; PhD; FSE.
Doc. Invitato per Antropologia culturale
EA3322 Antropologia culturale

ONI Silvano, SDB; LettD; FTTo.
Assistente

6162 Storia della Chiesa III. Età moderna e contemporanea

ORLANDO Vito, SDB; SocD; FSE.
Prof. Straordinario di Pedagogia sociale
EA1120 Pedagogia sociale
PA0507 CM di sociologia generale

ORSOLA Gianluca, Lc; LettD; FLCC.
Doc. Invitato per Lingua latina
LA0671 Nozioni di lingua latina

PAJER Flavio, FSC; STD, STL; FSE.
Doc. Invitato per Didattica dell’insegnamento
EA2021 Didattica dell’insegnamento della religione

PALOMBELLA Massimo, SDB; STL; FT.
Doc. Aggiunto per Teologia dogmatica
TA1210 Ecclesiologia ed Ecumenismo
TA1240 Seminario di Teologia sistematica
TA1630 CM di Musica e liturgia
TA1640 Seminario di Pastorale liturgica

S0409 Teologia sacramentaria II

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

PA0301 Filosofia dell’uomo
PA0302 Introduzione al mistero di Cristo
PA0303 Seminario di filosofia dell’uomo
PA0304 Filosofia dell’uomo in contesto

S0803 Antropologia filosofica I
S0804 Antropologia filosofica II

PARENTI Giancarlo, SDB; PhL, STL, ICL; FDC.
Doc. Invitato per Diritto internazionale
DA0106 Elementi di diritto internazionale
DA0406 La Curia Romana
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PASQUALETTI Fabio, SDB; MAT, PeD; FSCS.
Doc. Aggiunto di Teoria e tecniche della radio
CA0041 Seminario di Baccalaureato
CA0751 Tirocinio: Teoria e tecnica del suono
CA0910 Musica e comunicazione sociale
CA0951 Tirocinio: Teoria e tecnica della radio I
CA1021 Comunicazione partecipativa e animazione comunitaria

PASQUATO Ottorino, SDB; PhD, HistEcclD, STL; FT.
Prof. Ordinario di Storia della Chiesa antica e medievale
TA0710 Storia della Chiesa antica
TA0711 Storia della Chiesa medievale
TA0720 Teologia della storia
TA0730 CM di Storia della pastorale giovanile: età antica e medievale

PASTORE Luciano, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia clinica
EA2820 Psicologia clinica

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

L0520 Letteratura greca classica I

PELLEREY Michele, SDB; ScMatD; FSE.
Prof. Ordinario di Didattica
EA0610 Pedagogia generale
EA1320 Didattica generale

PERINI Giovanni, Dc; STD; FTTo.
Doc. Invitato per Sacra Scrittura

6025 Sacra Scrittura. NT. Vangeli Sinottici II e Atti degli Apostoli

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

6011 Sacra Scrittura. VT. Libri storici I
6012 Sacra Scrittura. VT. Libri storici II
6014 Sacra Scrittura. AT. Libri sapienziali e Salmi

PICCA Juan, SDB; STD, SSL; FT.
Prof. Straordinario di Scienze bibliche
TA0111 Introduzione alla Sacra Scrittura
TA0410 NT. Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli
TA0411 NT. Vangelo di Giovanni e Lettere giovannee
TA0441 Seminario di Spiritualità biblica II
TA2020 Spirito Santo, vita cristiana e vocazione
TA2270 Ambiente socio-politico e religioso di Don Bosco
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PIERONI Vittorio, Lc; PsL; FSE.
Doc. Collaboratore per Sociologia dell’educazione
EA3250 Tirocinio di Organizzazione della scuola

PINATO Silvano, RCI; STL; FSE.
Doc. Collaboratore per Pastorale vocazionale
EA0850 Tirocinio di Pastorale vocazionale

PLACY Maria Stella, FMA; LettD; FDC.
Doc. Invitata per Latinitas canonica
LA0760 Latinitas canonica I
LA0761 Latinitas canonica II

POLÁČEK Klement, SDB; PeD; FSE. 
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teorie e tecniche dei test
EA1522 Orientamento educativo
EA2920 Elaborazione e requisiti delle tecniche psicodiagnostiche
EA2921 Tecniche psicodiagnostiche strutturate
EA2950 Tirocinio di Tecniche psicodiagnostiche strutturate

POLIZZI Vincenzo, SDB; MedD, ScBiolD; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Biologia
EA3020 Psicopatologia generale
EA3022 Biologia per l’educazione

POLLO Mario, Lc; FT.
Doc. Stabilizzato di Animazione culturale
TA2450 Tirocinio di Pastorale giovanile e catechesi
TA2620 Introduzione alla ricerca positiva nel campo della PGC
TA2630 Animazione e consulenza in PGC
TA2640 Seminario di Animazione in pastorale
TA2660 Esperienza religiosa giovanile

PRELLEZO GARCÍA José Manuel, SDB; PeD; FSE.
Prof. Ordinario di Storia dell’Educazione e della Pedagogia
EA0350 Tirocinio di Ricerca storico-pedagogica
EA0422 Storia della scuola
EA3510 Metodologia del lavoro scientifico

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
CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione sociale
CA0810 Linguaggi dei media
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PREZIOSI Antonio, Lc; ScPolD; FSCS.
Doc. Invitato per Politiche dei media.
CA1223 Politiche dei media

PROVERA Roberto, COTT; LettD; FTTo.
Doc. Invitato per Ebraico

6033 Ebraico

PURAYIDATHIL Thomas, SDB; PeD; FSE.
Prof. Straordinario di Pedagogia della comunicazione sociale
EA1620 Antropologia educativa e comunicazione sociale
CA0110 Storia della comunicazione sociale
CA0221 Psicologia della comunicazione sociale

RESTUCCIA Paolo, Lc; LettD; FSCS.
Doc. Invitato per Teoria e tecniche della radio
CA0951 Tirocinio: Teoria e tecnica della radio I
CA0952 Tirocinio: Teoria e tecnica della radio II

RICCI Carlo, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia dell’educazione
EA2641 Seminario di Psicologia dell’educazione II
EA2750 Tirocinio di Consulenza e intervento educativo III

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

RIMANO Alessandra, Lc; PsD; FSCS.
Doc. Invitata per Comunicazione sociale
CA0351 Tirocinio: Progetto di ricerca
CA0352 Tirocinio: Computer data analysis

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

6057 La Chiesa I. Ecclesiologia fondamentale

RISATTI Ezio, SDB; STD, PsD; FTTo.
Doc. Aggiunto di Teologia pastorale

61216 Teologia pastorale II. Pastorale giovanile
61312 Seminario di Tecniche di animazione di gruppo
6175 Psicologia dell’esperienza religiosa

ROCCA Giuseppe, Lc; LettD; FSCS.
Doc. Invitato per Comunicazione sociale
CA1152 Tirocinio: Elementi di regia

ROCCHI Nicoletta, Lc; PsD; FSE.
Doc. Collaboratore per Psicologia
EA2750 Tirocinio di Consulenza e intervento educativo III
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ROGGIA Giuseppe, SDB; LettD; FSE.
Doc. Aggiunto di Metodologia pedagogica
EA0840 Seminario di Pastorale vocazionale
EA1020 Pedagogia delle vocazioni consacrate
EA1040 Seminario di Pedagogia delle vocazioni consacrate
EA1050 Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni consacrate

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

L0720 Letteratura latina medievale I
L0722 Letteratura latina umanistica e moderna
L0730 CM di Letteratura latina medievale I
L0740 Seminario di Letteratura latina medievale

RONCO Albino, SDB; PhD, STL; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Psicologia generale e dinamica
EA2310 Psicologia generale
EA2320 Psicologia della conoscenza e dell’apprendimento

RONDINARA Sergio, Lc; IngD, PhL, STL; FdF.
Doc. Invitato per Filosofia della natura

PA0201 Filosofia della natura

ROSSETTI Marco, SDB; SSL; FTTo.
Assistente

ROSSO Stefano, SDB; STL; FTTo.
Prof. Straordinario di Liturgia ed Omiletica

6083 Teologia dogmatica. Sacramenti I: Introduz. ai sacr., Battesimo, Cresima
6088 Teologia dogmatica. Sacramenti IV: Penitenza e Unzione degli infermi
6141 Liturgia I. Introduzione alla liturgia

SALVATORE Giampaolo, Lc; MedD; FSE.
Doc. Invitato per Psicopatologia
EA3024 Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica

SANTOS Emil M., SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Pastorale giovanile: Comunicazione
TA2520 Teologia della comunicazione
TA2530 Comunicazione pastorale in ambito giovanile
TA2540 Seminario di Comunicazione pastorale I
TA2550 Tirocinio di Audiovisivi e pastorale giovanile

SARTI Silvano, SDB; ScMatD, StatD; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Metodologia della ricerca in Scienze dell’Educazione
EA1222 Valutazione dell’apprendimento
EA1450 Tirocinio di Iniziazione all’uso dell’informatica
EA3512 Statistica
EA3560 Esercitazioni di Statistica
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SCHEPENS Jacques, SDB; STD, PhL; FT.
Doc. Invitato per Spiritualità
TA2160 Spiritualità giovanile

SCHIETROMA Sara, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitata per Psicologia
EA2520 Psicologia sociale

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

SCILLIGO Pio, SDB; MAE, PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia sociale
EA2520 Psicologia sociale
EA2550 Tirocinio di Consulenza e intervento educativo II
EA3511 Metodologia della ricerca pedagogica

SEMERARO Cosimo, SDB; ArchvD, HistEcclD, STL; FT.
Prof. Ordinario di Storia della Chiesa moderna e contemporanea
TA0810 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
LA0330 CM Letteratura cristiana antica greca I

SODI Manlio, SDB; LitD, STL; FT.
Prof. Ordinario di Liturgia Sacramentaria e Pastorale liturgica
TA1411 Sacramenti: Eucaristia, Ordine e Ministeri
TA1610 Nozioni fondamentali di Liturgia, Anno liturgico e Liturgia delle Ore
TA1620 Pastorale e catechesi liturgica
TA1621 Omiletica

SPARACI Paolo, Lc; FSCS.
Doc. Invitato per Giornalismo
CA0551 Tirocinio: Teoria e tecnica del giornalismo I
CA0552 Tirocinio: Teoria e tecnica del giornalismo II

SPRINGHETTI Paola, Lc; LettD; FSCS.
Doc. Invitata per Giornalismo
CA0552 Tirocinio: Teoria e tecnica del giornalismo II

STELLA Prospero Tommaso, SDB; PhD, STD; FdF.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia della filosofia
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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
TA0110 AT. Pentateuco e Libri storici
TA0111 Introduzione alla Sacra Scrittura
TA0130 CM di Teologia biblica
TA0140 Seminario di Sacra Scrittura
TA0142 Seminario di Spiritualità biblica I
TA1131 CM di Protologia ed Escatologia

TAGLIABUE Carlo, Lc; ScPolD; FSCS.
Doc. Invitato per Storia del cinema
CA0710 Storia e teoria del cinema
CA1051 Tirocinio: Teoria e tecnica della televisione I
CA1052 Tirocinio: Teoria e tecnica della televisione II

THURUTHIYIL Scaria, SDB; PhD; FdF.
Prof. Straordinario di Storia della filosofia contemporanea

PA1101 Storia della filosofia contemporanea
PA1103 Seminario di storia della filosofia contemporanea
PA1104 Storiografia filosofica contemporanea

TOKARSKI Grzegorz, SDB; LettD; FLCC.
Doc. Aggiunto di Lettere cristiane e classiche
LA0470 Lingua latina I
LA0570 Lingua greca I

TONELLI Riccardo, SDB; STD; FT.
Prof. Ordinario di Pastorale giovanile
TA2420 Pastorale giovanile
TA2440 Seminario di Pastorale giovanile
TA2450 Tirocinio di Pastorale giovanile e catechesi

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

PA0501 Filosofia sociale e politica
PA0502 Insegnamento sociale della Chiesa

TRENTI Zelindo, SDB; PhD, STL; FSE.
Prof. Ordinario di Pastorale scolastica
EA0220 Educazione e scienze della religione
EA1920 Iniziazione cristiana dell’infanzia, fanciullezza e preadolescenza
EA1940 Seminario di Metodologia catechetica II
EA2020 Pastorale scolastica
EA2121 Ermeneutica dell’esperienza religiosa
PA0104 Filosofia del linguaggio
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S0813 Fenomenologia della religione (e storia delle religioni)

TRIACCA Achille, SDB; STD, STOrthDh.c.; FT.
Prof. Ordinario di Liturgia sacramentaria
TA1130 CM di Pneumatologia e Grazia
TA1410 Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione
TA1420 Teologia sacramentaria oggi
TA1510 Sacramenti: Penitenza, Unzione, Matrimonio, Sacramentali
TA1531 CM di Spiritualità delle Chiese dell’Oriente cristiano
TA2020 Spirito Santo, vita cristiana e vocazione

TRUPIA Piero, Lc; ScPolD; FSCS.
Doc. Invitato per Economia e gestione dei media
CA0622 Gestione dell’impresa di comunicazione

VALENTINI Donato, SDB; PhD, STD; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia sistematica: Ecclesiologia ed Ecumenismo
TA1210 Ecclesiologia ed Ecumenismo
TA1220 Ecclesiologia
TA1241 Seminario di Ecclesiologia ed Ecumenismo

VARALDI Enrica, Lc; LettD; FTTo.
Doc. Invitata per Greco biblico

6027 Greco biblico

VICENT Rafael, SDB; SSD, STL; FT.
Prof. Straordinario di Scienze bibliche
TA0210 AT. Libri profetici
TA0220 Spiritualità biblica
TA0270 Ebraico I
TA0271 Ebraico II

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

61213 Pastorale della comunità cristiana

WIRTH Morand, SDB; LettD, STL, SSL; FT.
Prof. Straordinario di Storia dell’Opera salesiana
TA2261 Storia dell’Opera salesiana

ZANACCHI Adriano, Lc; ID; FSCS.
Doc. Invitato per pubblicità e relazioni pubbliche
CA0042 Seminario di Licenza
CA1210 Pubblicità e relazioni pubbliche

ZANINI Alberto, SDB; PeL; FTTo.
Assistente

6127 Tirocinio di animazione e organizzazione pastorale e catechistica
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ZANNI Natale, SDB; IngElettrD; FSE.
Prof. Straordinario di Didattica
EA1420 Tecnologie educative
EA1431 CM di Formazione professionale
EA1450 Tirocinio di Iniziazione all’uso dell’informatica
EA1451 Tirocinio di Nuove tecnologie di apprendimento

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
CAMPANALE Nicola
CATALANOTTO Cristoforo, SDB
CAVAGNERO Matteo, SDB
CIMINO Maria Rita
IADELUCA Roberto
LANCELLOTTI Emilio
LANGELLA Francesco
LAPPONI Bianca Maria
LISCI Mario
MASTANTUONO Rosetta
MILONE Catia
NOLLI Agostino, SDB
OLIVARES Juan, SDB
ORIO Francesco
ORIO Maria Orietta
PASINI Donatella
PIROLLI Carla
PRANDINI Ottavio
STECCHI Ersilia
STECCHI Tiziana
SZCZERBA Kazimierz, SDB
TOCCA Daniele
TOMASI Federica
URBINELLI Maria Grazia
WIECZOREK Grzegorz, 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 anche come vescovi soprattutto per i Paesi del-
l’America Latina e dell’Asia.

Vari sono i Decani che con grande senso di responsabilità e 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
(1968-1972), 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, con un profondissimo spirito di preghiera, si ricorda il sin-
golare vigore speculativo; e Don Giuseppe Quadrio (1921-1963), morto prema-
turamente, 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 unico luogo e quindi con l’accresciuta possibilità di un dia-
logo interdisciplinare più continuo e sistematico. In secondo luogo, l’influsso
rinnovatore del Concilio Vaticano II e la sua eco nelle solerti attenzioni della
Congregazione Salesiana, sia attraverso il Rettor Maggiore – che è il Gran Can-
celliere dell’Istituzione universitaria – sia attraverso le direttive formulate dai
“Capitoli Generali” della stessa Congregazione. In terzo luogo, le indicazioni
della Santa Sede, prima con le Normae quaedam e poi con la Costituzione apo-
stolica Sapientia Christiana. E infine, le più diverse sfide emergenti – e le con-
seguenti 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, dove è possibile conseguire il baccalau-
reato e la licenza in teologia pastorale.

Due centri teologici della Germania, prima collegati alla FT, nel 1993 sono
stati a loro volta promossi a Facoltà: si tratta della Philosophisch-Theologische
Hochschule di Benediktbeuern (Baviera), dei Salesiani; e della Theologische
Hochschule 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 Ban-
galore (India); dell’Instituto de Teología para Religiosos - ITER di Caracas (Ve-
nezuela).

Risultano inoltre “affiliati” alla FT altri centri teologici, che possono conferi-
re il titolo di baccalaureato: il Centro Salesiano de Estudios Eclesiásticos
«Martí-Codolar» di Barcelona (Spagna); lo Studio Teológico 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 Théologie «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) e della Scuola Superiore di Spe-
cializzazione in Bioetica e Sessuologia presso l’Istituto Teologico «S. Tommaso
d’Aquino» di Messina (Italia).

Obiettivi

Compito primario della FT è quello di offrire un servizio di docenza qualifi-
cato e puntuale oltre che in linea con i più attuali metodi della didattica, e di ac-
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compagnare i singoli studenti nel loro curriculum di approfondimento teologi-
co, nei tre cicli.

Accanto a tutto questo si colloca l’impegno della ricerca scientifica. La FT
infatti promuove ricerche teologiche e iniziative culturali, sia al proprio interno
sia in collaborazione con altre Facoltà e Istituzioni universitarie; organizza con-
vegni 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 testimonianza eloquente e
puntuale le pagine dei volumi che raccolgono la Bibliografia generale dei Do-
centi dell’UPS (vol. I, 1995; vol. II, 1999), e quanto segnalato nel sito internet
sotto il nome dei singoli docenti (www.unisal.it).

Informazioni generali

Il curriculum completo degli studi comprende tre livelli o cicli: il baccalau-
reato, la licenza e il dottorato, con tre specializzazioni: Teologia dogmatica,
Teologia spirituale, e Teologia pastorale. A tutto questo si aggiungono anche
sia i corsi di qualificazione con diploma nelle specializzazioni di Spiritualità e
Pastorale giovanile e Catechetica, sia i corsi dell’Anno pastorale richiesto per
coloro che accedono al presbiterato dopo il ciclo istituzionale.

Il primo ciclo, istituzionale o di base, fornisce allo studente una visione sin-
tetica e organica delle principali discipline teologiche e una prima iniziazione al
metodo scientifico nell’ambito di queste stesse discipline. Si articola in un trien-
nio (sei semestri); presuppone il corso filosofico fondamentale, e si conclude
con il titolo accademico di Baccalaureato in Teologia.

Il secondo ciclo, di specializzazione, si propone di preparare lo studente al-
l’insegnamento delle discipline teologiche in Facoltà universitarie e in Centri
ecclesiastici di studi superiori, e allo svolgimento di apostolati specifici nei set-
tori dell’insegnamento religioso. È quanto viene attuato dai tre Istituti in cui è
organizzata la FT:

– 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-
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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 del-
l’Istituto, unitamente a quella dell’Istituto di Catechetica della FSE, converge e
si esplica nel Dipartimento di pastorale giovanile e catechetica. È una specia-
lizzazione che implica tre anni di frequenza.

Il terzo ciclo, di specializzazione nella ricerca, si propone di condurre lo stu-
dente alla maturità scientifica nell’investigazione delle discipline teologiche.
Esso implica alcune prestazioni; si protrae per il tempo necessario alla elabora-
zione della tesi di dottorato, e si conclude con il titolo di Dottorato in Teologia.

SEDE DI ROMA

Decano
SODI Manlio, SDB

Vicedecano
TONELLI Riccardo, SDB

Segretario
ANTHONY Francis-Vincent, SDB

Economo
MARITANO Mario, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

SODI Manlio, SDB
TONELLI Riccardo, SDB
AMATO Angelo, SDB
CIMOSA Mario, SDB
COFFELE Gianfranco, SDB
GALLO LUIS A., SDB
GATTI Guido, SDB
PASQUATO Ottorino, SDB
PICCA Juan, SDB
SEMERARO Cosimo, SDB
WIRTH Morand, SDB
FORMENTI Roberto, Delegato degli studenti
STOLFA Dario, Delegato degli studenti
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DOCENTI

Docenti Ordinari:
AMATO Angelo, SDB
BUZZETTI Carlo, SDB
CIMOSA Mario, SDB
GATTI Guido, SDB
PASQUATO Ottorino, 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
MIDALI Mario, SDB
VALENTINI Donato, SDB

Docenti Straordinari:
ANTHONY Francis-Vincent, SDB
CARLOTTI Paolo, SDB
COFFELE Gianfranco, SDB
ESCUDERO CABELLO Antonio, SDB
GALLO Luis A., SDB
MARITANO Mario, SDB
PICCA Juan, SDB
STRUS Andrzej, SDB
VICENT Rafael, SDB

Docenti Aggiunti:
ATTARD Fabio, SDB
BALDERAS R. Octavio, SDB
GARCÍA GUTIERREZ Jesús Manuel, SDB
MAFFEI Giuseppe, SDB
PALOMBELLA Massimo, SDB
SANTOS Emil, SDB
WIRTH Morand, SDB

Docenti Stabilizzati:
POLLO Mario, Lc
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Docenti Invitati:
ALESSI Adriano, SDB
ARDITO Sabino, SDB
BAJZEK Jože, SDB
BARUFFA Antonio, SDB
BLATNICKÝ Rudolf, SDB
CAVAGLIÀ Piera, FMA
FIZZOTTI Eugenio, SDB
MALIZIA Guglielmo, SDB
MARCUZZI Piero Giorgio, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB
MOTTO Francesco, SDB
ORSOLA Gianluca, Lc
SCHEPENS Jacques, SDB
TRENTI Zelindo, SDB

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
FRIGATO Sabino, SDB

Segretario
CAVIGLIA Giovanni, SDB

CONSIGLIO DELLA SEZIONE

FRIGATO Sabino, SDB
BERGAMELLI Ferdinando, SDB
BOZZOLO Andrea, SDB
CAVIGLIA Giovanni, SDB
FORTE Riccardo, Delegato degli studenti
MAGNANO Luigi, SDB, Delegato degli studenti

DOCENTI

Docenti Ordinari:
CAVIGLIA Giovanni, SDB
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Docenti Emeriti:
FERASIN Egidio, SDB
GOZZELINO Giorgio, SDB

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

Docenti Aggiunti:
BIANCARDI Giuseppe, SDB
BOZZOLO Andrea, SDB
CARELLI Roberto, SDB
GIRAUDO Aldo, SDB
MARCHIS Maurizio, SDB
RIPA DI MEANA Paolo, SDB
RISATTI Ezio, SDB

Assistenti:
ONI Silvano, SDB
ROSSETTI Marco, SDB
ZANINI Alberto, SDB

Docenti Invitati:
BALDACCI Anna Morena, Lc
CARRERO Luciano, SDB
FILIPPI Mario, SDB
MANDRILE Ezio, Dc
MARTOGLIO Stefano, SDB
MURARO Giordano, OP
PERINI Giovanni, Dc
PROVERA Roberto, COTT
VARALDI Enrica, Lc
VILLATA Giovanni, Dc
VIRONDA Marco, 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: itst@itst.it
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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) 250.315 - Fax (0091-364) 250.144
E-mail: sebaspal@sancharnet.in

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

Bosco Nagar, Krishnarajapuram
Bangalore 560 036 – INDIA
Tel. (0091-80) 561.00.12 - Fax (0091-80) 561.20.12
E-mail: dbkjc@blr.vsnl.net.in

4. Instituto de Teología para Religiosos - ITER
Caracas - Venezuela
Preside: Prof. Juan Pablo PERON, SDB
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
E-mail: jperon@ucab.edu.ve

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: dir.codolarscor@inspectoria.sdbbcn.com

2. Studio Teologico Salesiano «San Paolo»
Cremisan - Israele
Preside: Prof. Francesco MOSETTO, SDB
Ind.: Studio Teologico Salesiano «San Paolo»

Rehov Ain Het 18 - POB 10457
91104 Jerusalem – ISRAELE
Tel. (00972-2) 274.26.05 - Fax (00972-2) 274.48.27
E-mail: cremisan@p-ol.com
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3. 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

4. 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: secistdb@salesisjb.es

5. Don Bosco Center of Studies
Manila - Filippine
Preside: Prof. Renato de GUZMAN, SDB
Ind.: Don Bosco Center of Studies

Michael Rua corner Israel Streets.; Better living Subdivision
1711 Parañaque City, Metro Manila – FILIPPINE
Tel. (0063-2) 823.32.90 - Fax (0063-2) 822.36.13
E-mail: rinaldi@csi.com.ph

6. Instituto Teológico Pio XI
São Paulo - Brasile
Preside: Prof. João Luis FEDEL GONÇALVES, SDB
Ind.: Instituto Teologico Pio XI

Rua Pio XI, 1100 - Alto da Lapa
05060-001 São Paulo, SP – BRASILE
Tel. (0055-11) 364.902.00 - Fax (0055-11) 318.574
E-mail: secreteria@institutoteologico.org.br

7. Instituto Teológico Salesiano «Cristo Resucitado»
Tlaquepaque, Jal. - Messico
Preside: Prof. Juan Bosco JIMÉNEZ, SDB
Ind.: Instituto Teológico 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: teologia@prodigy.net.mx

8. Institut de Theologie Saint François de Sales
Lubumbashi - R.D. Congo
Preside: Prof. Jean-Luc VANDE KERKHOVE, SDB
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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
Tel e Fax (00243-88) 428.53
E-mail: theosdb-lubum@yahoo.com

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

Rua Itutinga, 240 – B. Minas Brasil
30535-640 Belo Horizonte, MG – BRASILE
Tel. (0055-31) 341.328.99 - Fax (0055-31) 341.294.24
E-mail: ista@task.com.br

ISTITUTI SPONSORIZZATI

1. Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco
Barcelona - Spagna
Direttore: Prof. Jordi LATORRE I CASTILLO, SDB
Ind.: Avda. Card. Vidal i Barraquer, 1

E-08035 Barcelona – SPAGNA
Tel. (0034-3) 429.18.03 - Fax (0034-3) 420.88.17

2. Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia
Messina - Italia
Direttore: Prof. Gianni RUSSO, SDB
Ind.: Via del Pozzo, 43 - C.P. 28

98121 Messina – ITALIA
Tel. 090.36.39.97 - Fax 090.47.467
E-mail: itst@itst.it

Attività nell’anno accademico 2000-2001

Gli avvenimenti che caratterizzano e qualificano la vita della FT sono pun-
tualmente segnalati nel periodico «Notizie» che ogni sei mesi raggiunge tutti
coloro che desiderano mantenersi in contatto con l’UPS, come pure nel sito
internet: www.unisal.it. Per l’anno accademico 2000-2001 si segnala in parti-
colare:
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1. Sezione di Roma

1.1. Nuovi docenti, nomine e promozioni

Tra i principali appuntamenti che hanno caratterizzato la vita accademica
sono da segnalarne alcuni di particolare rilievo:

Il 31 luglio 2001 il Gran Cancelliere ha promosso il prof. Paolo Carlotti Do-
cente Ordinario di Teologia morale fondamentale; a lui il rinnovato augurio per
un servizio di ricerca e di docenza già ben testimoniato dalle opere finora pub-
blicate.

Il 15 agosto il prof. Guido Gatti ha compiuto 70 anni: la data costituisce un
traguardo particolare per chi è impegnato nella docenza; la promozione a Pro-
fessore Emerito diventa motivo da parte dei numerosissimi ex-allievi – oltre che
da parte dell’intera Facoltà e Università – per dire grazie per la sua opera di do-
cenza, e per porgere un rinnovato augurio per continuare in questo prezioso ser-
vizio. Una miscellanea di studi, dal titolo: Teologia morale e pastorale in dialo-
go, sottolineerà la riconoscenza di numerosi colleghi a don Guido.

La qualificazione dei docenti comporta talvolta anche la valorizzazione di un
periodo “sabbatico”, un periodo cioè di sospensione dell’attività didattica per
valorizzare l’opportunità di un approfondimento specifico nel settore di propria
competenza. In questa linea il prof. Mario Cimosa dal mese di febbraio in poi si
è recato per un periodo in Gran Bretagna e quindi negli Stati Uniti d’America.

Il 20 settembre il Decano ha presieduto l’inizio del nuovo anno accademico
nella Sezione di Torino. Per l’occasione è stata conferita al prof. Stefano Rosso
la medaglia d’argento dell’Università in occasione del compimento del suo 70°
compleanno. Al prof. Rosso l’augurio di poter continuare a svolgere il suo qua-
lificato servizio!

Negli Istituti affiliati e aggregati alla sede romana sono da segnalare:

Il 20 gennaio 2001 Sua Ecc. Mons. Giuseppe Pittau, Segretario della Con-
gregazione per l’Educazione Cattolica, ha fatto visita al Centro teologico ITER,
di Caracas, aggregato alla nostra Facoltà. L’incontro con un folto gruppo di
Provinciali e Professori ha offerto, tra l’altro, l’occasione a Mons. Pittau per in-
vitare le Istituzioni teologiche presenti a Caracas a sviluppare ulteriormente
l’impegno in un servizio sempre più qualificato alla Chiesa venezuelana.

Il 7 marzo l’Instituto Teológico “Pio XI” (San Paolo – Brasile) affiliato alla
Facoltà, ha celebrato il 70° anno di servizio nella formazione teologica. Al Pre-
side prof. J. Luis Fedel Gonçalves, a tutti i docenti e allievi un rinnovato augu-
rio Ad multos annos! Un successivo avvicendamento nel servizio di Preside si è
avuto poco dopo i festeggiamenti: al prof. Luiz Lima Alves, nuovo Preside,
l’augurio di portare avanti questo servizio sull’onda dell’entusiasmo scaturito
dai festeggiamenti per il 70° di vita dell’Istituto stesso!
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Il 12 marzo è giunto il Decreto del Gran Cancelliere in cui si dichiara
l’Unione per sponsorizzazione alla Facoltà di Teologia dell’UPS, della Scuola
Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia attiva presso l’Istituto
Teologico “San Tommaso” di Messina. Al Direttore prof. Gianni Russo, ai Col-
leghi e all’intero Istituto Teologico i più vivi rallegramenti per il traguardo rag-
giunto e per le sfide che li attendono in questo servizio di grande attualità.

Il 19 maggio è stata firmata una Convenzione tra la Facoltà e il Centro Supe-
riore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia inserito nell’Istituto Teologi-
co “San Tommaso” di Messina. Al Direttore prof. Gianni Russo l’augurio per-
ché tutti coloro che conseguiranno il diploma universitario possano svolgere un
qualificato servizio in un ambito di grande attualità!

I due Istituti aggregati presenti in India hanno ricevuto la conferma, per con-
tinuare il loro servizio, da parte della Congregazione per l’Educazione Cattoli-
ca: l’Istituto “Kristu Jyoti College” di Bangalore per altri cinque anni. Al Presi-
de prof. Dominic Veliath, riconfermato nel suo servizio per altri tre anni, i no-
stri rinnovati auguri. Anche l’Istituto “Sacred Heart Theological College” di
Shillong ha ottenuto il rinnovo dell’aggregazione alla Facoltà per altri dieci an-
ni. Al Preside, prof. Sebastian Pallissery, anch’egli riconfermato nel suo servi-
zio, l’augurio più cordiale. Per la circostanza l’Istituto ha voluto sottolineare il
compimento dei 70 anni del prof. Sebastian Karotemprel con una significativa
miscellanea di studi in suo onore, dal titolo: “Be my Witnesses” (Shillong
2001).

L’Istituto Teologico “San Paolo” di Cremisan (Gerusalemme) ha potuto con-
tinuare il suo servizio nonostante la difficile situazione socio-politica di questi
ultimi tempi. L’anno accademico è iniziato in un clima di tranquillità; i numero-
si studenti salesiani provengono da varie parti del mondo. Il 12 ottobre, però, al
termine di una luminosa giornata il Signore ha chiamato a sé il prof. Emilio
Praduroux, di anni 81, da tutti stimato e amato per la sua esemplare religiosità,
lo zelo pastorale, la semplicità del tratto, la generosità nel servizio, e la guida il-
luminata dei pellegrini in Terra santa.

Con l’inizio delle attività accademiche sono stati eletti anche i delegati degli
studenti. Nel I ciclo sono stati designati: Richard John Amalanathan (2° anno),
Oscar Quevedo Vera (3° anno); nel II ciclo: Mirko Mochi (Istituto di Dogma),
Jean-Claude Ngoy (Istituto di Spiritualità), Ezio Alessandroni, Pierpaolo Cola-
fato e Domenico Rossi (Istituto di Pastorale). A tutti l’augurio di buon lavoro e
di feconda collaborazione!

1.2. Appuntamenti culturali di rilievo

Nella “Sede centrale romana” i mesi di maggio-giugno sono stati caratteriz-
zati da un grande impegno per le consuete attività di fine d’anno accademico.
Nel contesto, il 15 maggio si è potuto realizzare un significativo incontro per
una presentazione della Miscellanea “Divinarum rerum notitia” (Ed. Studium,
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Roma 2001) in onore del card. Walter Kasper, preparata dai proff. Gianfranco
Coffele e Antonio Russo, cui hanno collaborato vari docenti della stessa Fa-
coltà.

1.3. Attività degli Istituti

a) Istituto di Teologia dogmatica

Si è organizzato il 5° Corso di Formazione permanente per Missionarie e
Missionari, con la partecipazione di 70 missionari nati e operanti nelle più di-
versificate situazioni di tutti i Continenti. L’esperienza degli anni passati è stata
di incoraggiamento nell’offrire questa particolare opportunità di aggiornamento
e di approfondimento di problematiche che attraversano tutti coloro che si tro-
vano “in prima linea” nell’annuncio del vangelo tra le più diverse culture. Du-
rante il corso l’Istituto ha ospitato la visita di oltre trenta catechisti indigeni
messicani, guidati dall’Ex-Allieva dell’UPS Sr. Amalia Orozco, FMA. Hanno
trascorso all’Ups alcune ore, con un momento conviviale ed un altro di condivi-
sione di esperienze, specie con un gruppo di studenti del Dipartimento di pasto-
rale giovanile e catechetica, guidati dal prof. G. Morante.

La produzione scientifica dei Docenti della Facoltà è ormai testimoniata dal
presente Annuario dell’Università che puntualmente informa anche su questo
settore così qualificante per una struttura universitaria. C’è un’opera che però va
segnalata perché si stacca dal comune. Si tratta della edizione completamente
rinnovata del Dizionario di “Liturgia” apparso nei giorni pasquali. È un’opera di
quasi 2200 pagine curata dal prof. A.M. Triacca, insieme ad altri due illustri do-
centi; hanno collaborato con varie voci altri 5 docenti salesiani: A. Cuva, A. Fa-
vale, S. Rosso, M. Sodi e G. Venturi.

Durante la cosiddetta “Giornata dei Curriculi” il prof. G. Groppo ha tenuto
una illuminante lezione sullo statuto della teologia e il suo rapporto con le
“scienze umane”. Nel dibattito che ne è seguito, l’illustre Docente ha potuto of-
frire ulteriori approcci ad una tematica da lui particolarmente studiata. A coro-
namento della “giornata” è stata realizzata una visita ai musei vaticani, risultata
indimenticabile per quanto è stato dato a tutti di contemplare.

Il mercoledì 14 marzo il prof. Angelo Amato ha offerto agli studenti e ai do-
centi dell’Istituto una applaudita lezione sulla “religiosità popolare”.

Con l’inizio del 2001 il prof. Mario Maritano ha cominciato il servizio di
“direzione” della rivista mariana Theotokos, ed è stato nominato membro del
consiglio direttivo dell’Associazione mariologica interdisciplinare italiana
(AMI). Tra le numerose altre attività del prof. Maritano segnaliamo: la parteci-
pazione alla “lectio origeniana” sulle Omelie sull’Esodo di Origene (da gennaio
a maggio); la pubblicazione del libro: Omelie su Geremia. Lettura origeniana di
Origene, LAS, Roma 2001, pp. 122; la partecipazione al “Colloquium Orige-
nianum Octavum” a Pisa (27-31 agosto) con una comunicazione sul tema: “Ar-
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gomenti filosofici di Origene contro la metensomatosi”; la partecipazione a Ca-
speria (Rieti) nei giorni 19-20 ottobre, al IV corso residenziale per studenti delle
università dell’Unione europea, con una conferenza sul tema: Dame e cavalieri
in una prospettiva umana e cristiana.

Fra le attività del prof. O. Pasquato segnaliamo la cura dell’edizione italiana
dell’opera di R. Foreville, Storia dei concili ecumenici, vol. VI: Lateranense I,
II, III e IV (Storia dei concili ecumenici, sotto la direzione di Gervais Dumeige
SJ).Vari, inoltre, sono i corsi e convegni che hanno visto la partecipazione attiva
del prof. Pasquato; tra questi segnaliamo: al Convegno organizzato dall’Ambas-
sade de France près le saint-Siège, Centre Saint-Louis de France, con una rela-
zione sul tema: De la ‘paideia’ classique à la paideia chrétienne: changements
dans la continuité, dans l’historiographie de H.-I. Marrou (Roma, 9 novembre
2000); al Convegno di aggiornamento pedagogico organizzato presso l’UPS
dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione, con una relazione sul tema: Educazio-
ne religiosa dei giovani all’alba del terzo millennio (3-5 gennaio 2001).

b) Istituto di Teologia spirituale

L’anno accademico è stato il primo di applicazione del curricolo riveduto del
biennio di teologia spirituale. Una valutazione complessiva sarà possibile solo
dopo aver portato a termine nella nuova impostazione tutti i corsi, ma il parere
positivo di alcuni specialisti in materia e i risultati di qualche verifica parziale
dimostrano che è stato centrato l’obiettivo e che l’impegno intrapreso merita di
essere portato fino in fondo, con il massimo di attenzione e di energie.

Tra le prospettive innovative della revisione del curricolo, i cambiamenti più
profondi sono stati introdotti nei corsi fondamentali e nei corsi speciali, conce-
dendo più importanza agli approcci delle varie discipline e alla convergenza
verso la visione di sintesi. Oltre la caratterizzazione salesiana, sensibilmente
migliorata, lo studente può privilegiare altre due dimensioni: spiritualità giova-
nile, attenta ad una realtà particolarmente impegnativa oggi, e spiritualità diffe-
renziata, che tiene conto delle diverse vocazioni e del contributo complementa-
re di ciascuna nella prospettiva ecclesiale d’insieme e nel contesto culturale del
nuovo millennio.

Durante il secondo semestre si è trovato a Roma per un periodo di ricerca il
prof. Aldo Giraudo, docente presso la sezione di Torino della Facoltà di Teolo-
gia, il quale ha collaborato nella realizzazione di un corso su don Bosco e sulla
spiritualità salesiana. Questa presenza, come quella del prof. don Jacques Sche-
pens venuto ad aiutarci nell’ambito della spiritualità giovanile, ha consentito ai
docenti che fanno parte dell’Istituto di confrontarsi su argomenti specifici del
settore. Uno di questi confronti allargati ha radunato per una intera mattinata di
lavoro assieme ai docenti dell’Istituto di Spiritualità don Antoni Domenech e i
suoi collaboratori del Dicastero della Direzione generale dei Salesiani per la Pa-
storale Giovanile. Sulla base di due relazioni preparate dai proff. Jesús Manuel
García e Octavio Balderas si è svolto un proficuo scambio di spunti.
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c) Istituto di Teologia pastorale

Sono passati otto anni dalla seconda edizione del Dizionario di Pastorale
Giovanile pubblicato dall’Istituto presso la LDC, e ormai sono quasi totalmente
esaurite le copie stampate. Perciò è sembrato necessario compierne un aggior-
namento data l’accelerazione dei cambiamenti socio-culturali in corso. A questo
scopo l’Istituto ha tenuto una serie di incontri, alcuni tra i soli membri del me-
desimo, altri con la partecipazione di invitati competenti in materia. A quello
del 16-17 marzo presero parte attiva anche i dottorandi dell’Istituto.

In una riunione del 21 aprile sono state prese le ultime decisioni riguardanti
il tipo di opera da elaborare. L’attenzione è stata portata soprattutto sui contenu-
ti. Il lavoro vedrà impegnati a diverso titolo tutti i membri dell’Istituto e altri
competenti nelle differenti tematiche che verranno opportunamente invitati a
dare la loro collaborazione. Si prevede un tempo di realizzazione attorno a due
anni per portare a compimento l’opera.

Durante il periodo estivo il prof. Luis Gallo ha dato dei brevi corsi intensivi
all’ISET (Instituto Salesiano de Estudios Teológicos di Buenos Aires) sulla
Chiesa nell’America Latina e sul Mistero di Dio nella teologia del continente.
Ha poi partecipato a degli incontri di un gruppo di studio spontaneo formatosi
all’interno dell’Istituto per approfondire il tema della storia della teologia in Ar-
gentina.

Il prof. Francis-Vincent Anthony ha partecipato con un intervento al conve-
gno su «Breaking New Ground in Mission» (5-9 luglio 2001, Shillong, India)
promosso dal Sacred Heart Theological College, aggregato alla nostra Facoltà.
Ha anche partecipato con un intervento al seminario, di livello asiatico, su
«Identità, cultura e vocazione in Asia» (13-20 settembre 2001, Udonthani, Thai-
landia) organizzato dall’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Inoltre, ha
avviato, a nome dell’Istituto di Teologia Pastorale, una ricerca sull’esperienza
religiosa dei giovani in Tamil Nadu, in collaborazione con il Dipartimento di
Social Work del centro universitario salesiano Sacred Heart College, Tirupattur,
India.

Il prof. Mario Cimosa nel secondo semestre 2000-2001 è stato «Visiting
Scholar» nelle seguenti Università: University of Surrey-Roehampton (London),
febbraio-marzo, dove ha tenuto ai «Graduates» di quella Facoltà un Seminario
su «Translating the Old Testament»: problemi di traduzione della Bibbia dei
LXX nelle lingue moderne e ha fatto ricerche nella «British Library» di Londra
in vista di un Commentario in inglese sul testo greco del libro di Giobbe; Uni-
versity of Pennsylvania (Philadelphia), aprile-maggio, dove ha fatto nel «De-
partment of Religious Studies» alcune stages su «Bible and New Technologies»
e ha continuato le sue ricerche nella «Van Pelt Library»; University of Toronto
(Canada), giugno, dove nel «Department of Near East Languages and Civiliza-
tions» ha tenuto ai «Graduates» un Seminario su «Translating the Old Testa-
ment»: problemi di traduzione della Bibbia dei LXX nelle lingue moderne e ha
continuato le sue ricerche nella «Robart Library». Durante l’estate ha parteci-
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pato al 2nd International Ben Sira Conference, in Durham (England) 1st to 4th Ju-
ly 2001; al Colloquium Biblicum Lovaniense, in Leuven (Belgio) su «The Bibli-
cal Canons», 25-27 July 2001; all’IOSCS (International Organization for Septu-
agint and Cognate Studies) XIth, in Basel (Schweiz) 2-4 August 2001 con una
relazione «Translating the Old Testament» tenuta il 3 Agosto; e all’IOSOT (In-
ternational Organization for the Study of the Old Testament) XVIIth, in Basel
(Schweiz) 5-10 August 2001. Prima di questo intenso e proficuo periodo aveva
pubblicato l’opera dal titolo: L’ambiente storico-culturale delle Scritture Ebrai-
che, EDB, Bologna 2000, pp. 644.

Il prof. Mario Midali ha partecipato alla riunione del Gruppo dei Sedici,
presso la Congregazione degli Istituti di Vita consacrata (17 maggio), dove ha
presentato l’Instrumentum laboris del Sinodo dei Vescovi tenutosi nell’ottobre
2001. Inoltre ha partecipato al seminario di studio dell’Unione Superiori genera-
li (22-24 maggio) sull’Instrumentum laboris del Sinodo dei Vescovi, con due
contributi intitolati rispettivamente: “Al servizio del vangelo della speranza:
presentazione dell’Instrumentum laboris del Sinodo dei Vescovi”; e “Linee ec-
clesiologiche portanti dell’instrumentum laboris”.

Il prof. Carlo Buzzetti nel mese di ottobre ha pubblicato un libro-manuale
che mostra una curiosa rilevanza didattica: Traduzione e Tradizione. La via del-
l’uso-confronto (Oltre il “traduttore traditore”). È una “guida per un corso o
seminario auto-gestito”. Ma gli studenti possono veramente lavorare da soli?
Qui sì, perché trovano letture, “esercizi”, una bibliografia con indicazioni didat-
tiche, proposte di orari, ecc. Sembra di poter dire: questo è uno strumento per
gli studenti UPS che domani avranno qualche responsabilità in un centro di
studi.

Il prof. Manlio Sodi ha continuato a svolgere il suo servizio alla scienza li-
turgica sia attraverso la direzione della “Rivista Liturgica” (Ed. Messaggero,
Padova), che ogni anno presenta cinque o sei argomenti monografici per un to-
tale di circa 1000 pagine; sia attraverso la direzione della collana “Monumenta
Studia Instrumenta Liturgica” edita dalla Libreria Editrice Vaticana. In questa
collana nel mese di giugno è apparsa la edizione anastatica in due volumi, con
Introduzione e Indici (in collaborazione con G. Baroffio, E.J. Kim e G. Cattin),
del Graduale Mediceo del 1614: opera fondamentale che ha segnato la storia
del canto gregoriano e costante punto di riferimento per gli storici della musica
sacra.
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

Storia

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’in-
terno della Facoltà di Filosofia ci fossero, tra l’altro, un Istituto e Seminario di
Pedagogia con una speciale Scuola Catechetica, e un Istituto di Psicologia, in
vista della formazione di insegnanti ed educatori competenti in pedagogia e di-
dattica.

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 denominazione di Facoltà di Scienze dell’Educazione. In quella occa-
sione il Papa mise l’accento sulla caratterizzazione educativa e formativa della
giovane Università, secondo l’ispirazione del sistema educativo di San Giovan-
ni Bosco e secondo i principi della pedagogia cattolica.

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

Identità

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-
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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.

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 solu-
zione dei gravi problemi dell’educazione contemporanea, evitando sia la generi-
cità e il pressappochismo sia il riduttivismo e l’unilateralità scientifica. L’inte-
razione 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 Clinico e di Psicoterapeuta in Italia (Legge n. 56 del 18.2.1989). Un
altro Corso di specializzazione post-lauream è quello in Pedagogia Religiosa.
Apprezzate le ricerche sociologiche sulla realtà giovanile, sulla formazione pro-
fessionale 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 pedago-
gia dei massmedia attraverso lo studio pedagogico della comunicazione sociale.

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, delle più disparate nazionalità e in rilevante per-
centuale costituita da laici: non solo con l’attuazione di opportune strutture e
servizi per l’apprendimento e l’avviamento alla ricerca, ma anche attraverso 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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Finalità

La FSE, in coerenza con lo spirito e la tradizione iniziata da San Giovanni
Bosco, nel quadro della formazione integrale dell’uomo, approfondisce in modo
particolare i problemi attinenti all’educazione dei giovani e alle esigenze educa-
tive delle popolazioni meno favorite.

Fini specifici della FSE sono:
1. promuovere la ricerca pedagogica nell’ambito delle scienze attinenti all’e-

ducazione: in particolare nella Storia, nella Teologia e nella Filosofia dell’edu-
cazione, nella Metodologia pedagogica e didattica, nella Psicologia, nella So-
ciologia e nell’Antropologia culturale riferite all’educazione ed alla comunica-
zione culturale, nella Pastorale giovanile e Catechetica;

2. curare la formazione di ricercatori, insegnanti e operatori ai vari livelli
dell’azione e della ricerca educativa: nel campo della Teoria storia e metodolo-
gia dell’educazione, della Psicologia e Sociologia riferite all’educazione, della
Comunicazione sociale ed educativa e, in collaborazione organica con la FT,
nella Pastorale giovanile e Catechetica;

3. contribuire, nelle forme più adatte di partecipazione e di diffusione, al po-
tenziamento dell’opera educativa nella società e nella Chiesa.

La FSE considera come suo scopo fondamentale ed unificante, nel quale
convergono e si caratterizzano i fini specifici, di cui sopra, la pedagogia ispirata
alla visione cristiana dell’uomo e della vita; e in questa prospettiva, la FSE, in
quanto Facoltà ecclesiastica, s’impegna in un dialogo costante tra scienze uma-
ne e scienze della fede, in particolare quelle teologiche, e, nel rispetto della na-
tura propria delle singole discipline, presta diligente attenzione al Magistero au-
tentico della Chiesa.

Informazioni generali

1. Curricoli

Il 31 gennaio 2000 sono stati approvati i nuovi Statuti e Ordinamenti, a con-
clusione di un lavoro triennale di revisione che ha portato ad una nuova orga-
nizzazione degli studi, la quale è entrata in vigore dall’a.a. 2000-2001 e prevede
i seguenti curricoli:

– Pedagogia e comunicazione sociale, per la formazione del «pedagogista»
(ricercatore, docente e coordinatore) esperto di processi formativi nell’ambito
delle istituzioni educative e della comunicazione sociale.

– Pedagogia per la formazione delle vocazioni, per la preparazione di opera-
tori, docenti e ricercatori nel campo specifico delle vocazioni ecclesiastiche, re-
ligiose, secolari.

– Pedagogia sociale, per la formazione di esperti, ricercatori, docenti e ope-
ratori con competenza socio-pedagogica nel settore dell’educazione, della pre-
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venzione e della rieducazione di soggetti in età evolutiva, con problemi di emar-
ginazione, disadattamento sociale e comportamento deviante.

– Pedagogia per la scuola e la formazione professionale, per la preparazione
di docenti, ricercatori, esperti, operatori, amministratori e dirigenti al servizio
delle istituzioni scolastiche, in particolare la scuola cattolica, e di formazione
professionale, nel campo pedagogico-didattico.

– Psicologia dell’educazione, per la formazione di ricercatori, docenti, e
quanti vogliano esercitare la professione di psicologo nel campo dell’educa-
zione con competenze e abilità adeguate allo studio delle tecniche e degli stru-
menti conoscitivi e all’intervento, sostegno e rieducazione psicologica.

– Pastorale Giovanile e Catechetica, gestito in collaborazione con la Facoltà
di Teologia, per la formazione di docenti, ricercatori e operatori qualificati nei
campi della pastorale giovanile e della catechetica.

2. Cicli di studio

Sono previsti tre cicli successivi per ogni curricolo:
– 1º Ciclo (Baccalaureato), che dura due anni (quattro semestri)
– 2º Ciclo (Licenza o Laurea), che dura due anni (tre per la Psicologia)
– 3º Ciclo (Dottorato), che dura per lo più due anni.
La FSE promuove inoltre Corsi di Diploma di qualificazione e aggiornamen-

to (I grado) in Formazione per Formatori Vocazionali e di specializzazione
post-lauream (II grado) in Psicologia Clinica e Psicoterapia e in Pedagogia re-
ligiosa.

3. Titoli accademici conferiti

A conclusione dei cicli di studio, l’Università rilascia i titoli di:
– Baccalaureato in Scienze dell’Educazione o in Psicologia, dopo il 1º ciclo;
– Licenza in Scienze dell’Educazione o in Psicologia, con menzione della

specializzazione seguita, dopo il 2º ciclo;
– Dottorato in Scienze dell’Educazione o in Psicologia, con menzione della

specializzazione seguita, dopo il 3º ciclo;
– Diploma di qualificazione (I grado) in Formazione per Formatori Voca-

zionali, dopo il relativo corso;
– Diploma di specializzazione (II grado) in Psicologia Clinica e Psicotera-

pia, dopo il relativo corso quadriennale;
– Diploma di specializzazione (II grado) in Pedagogia Religiosa, dopo il re-

lativo corso biennale.
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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
SLAVIC Enea, Delegato degli studenti
UGHETTO Mario, Delegato degli studenti

DOCENTI

Docenti Ordinari:
ALBERICH SOTOMAYOR Emilio, SDB
ARTO Antonio, SDB
BAJZEK Jože, SDB
BISSOLI Cesare, SDB
FIZZOTTI Eugenio, SDB
MACARIO Lorenzo, SDB
MALIZIA Guglielmo, SDB
MION Renato, SDB
NANNI Carlo, SDB
PELLEREY Michele, SDB
PRELLEZO GARCÍA José Manuel, SDB
TRENTI Zelindo, SDB

Docenti Emeriti:
BRAIDO Pietro, SDB
CALONGHI Luigi, SDB
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GAMBINO Vittorio, SDB
GEVAERT Joseph, SDB
GIANETTO Ubaldo, SDB
GIANOLA Pietro, SDB
GROPPO Giuseppe, SDB
POLÁČEK Klement, SDB 
POLIZZI Vincenzo, SDB
RONCO Albino, SDB
SARTI Silvano, SDB
SIMONCELLI Mario, SDB

Docenti Straordinari:
CALIMAN Geraldo, SDB
COMOGLIO Mario, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB
PURAYIDATHIL Thomas, SDB
ZANNI Natale, SDB

Docenti Aggiunti:
CASELLA Francesco, SDB
DE SOUZA Cyril, SDB
KAPPLIKUNNEL Mathew, SDB
MONTISCI Ubaldo, SDB
ROGGIA Giuseppe, SDB

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

Docenti Invitati:
ANTONIETTI Daniela, Lc
BARRECA Serena, Lc
BUTTARELLI Silvio, SDB
CAPPELLINI VERGARA Fiorella, Lc
CENCINI Renato Amedeo, FDCC
CREA Giuseppe, MCCJ
DAZZI Nino, Lc
DE LEO Gaetano, Lc
DE LUCA Maria Luisa, Lc
DE NITTO Carla, Lc
FERRAROLI Lorenzo, SDB
FRISANCO Renato, Lc
GAHUNGU Méthode, Dc
GARCÍA GUTIERREZ Jesús Manuel, SDB
GATTI Mauro, Lc
GIANOLI Ernesto, SDB
GOYA Benito, OCD
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MONNI Gesuino, SDB
NESCI Domenico Arturo, Lc
NUCCI Giovanni, Lc
ORLANDO Vito, SDB
PAJER Flavio, FSC
PASTORE Luciano, Lc
PINATO Silvano, RCJ
RICCI Carlo, Lc
SALVATORE Giampaolo, Lc
SCHIETROMA Sara, Lc
SCILLIGO Pio, SDB

Collaboratori:
FORTUNATO Emma, Lc
NANNINI Flavia, Lc
PIERONI Vittorio, Lc
ROCCHI Nicoletta, Lc

ISTITUTI SPONSORIZZATI

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

30124 Venezia – ITALIA
Tel. 041.271.05.71 - Fax 041.271.05.72
E-mail: segretaria.isre@tin.it

depieris@cospes-tv.it

2. Scuola per Educatori Professionali “Don Bosco” - SEP
Firenze - Italia
Direttore: Prof. Andrea BLANDI
Ind.: Via Casamorata, 19

50139 Firenze – ITALIA
Tel. 055.503.41 - Fax 055.503.42.34
E-mail: zenit@consorziozenit.net

3. Scuola per Educatori Professionali
Istituto di Ricerca e Formazione “Progetto Uomo”
della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche - FICT
Viterbo - Italia
Direttore: Prof. Nicolò PISANU
Ind.: Viale Fiume, 112

01030 La Quercia VT – ITALIA
Tel. 0761.322.700 - Fax 0761.321.326
E-mail: ipufict@tin.it
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Attività nell’anno accademico 2000-2001

1. Nuovi docenti, nomine, promozioni

Il prof. Eugenio Fizzotti, docente ordinario di Psicologia della religione, è
stato nominato Decano della Facoltà per il triennio 2001-2004.

Il prof. Natale Zanni, docente straordinario di Didattica, è stato nominato Vi-
ce-Decano della Facoltà per il triennio 2001-2004.

Il prof. Vito Orlando, docente straordinario di Pedagogia sociale, è stato no-
minato Segretario della Facoltà per il triennio 2001-2004.

Il prof. Giuseppe Morante, docente straordinario di Catechetica, è stato no-
minato Economo della Facoltà per il triennio 2001-2004.

Il prof. José Manuel Prellezo, docente ordinario di Storia dell’educazione e
della pedagogia, è stato eletto Direttore dell’Istituto di Teoria e Storia dell’edu-
cazione per il triennio 2001-2004.

Il prof. Vito Orlando, docente straordinario di Pedagogia sociale, è stato elet-
to Direttore dell’Istituto di Metodologia Pedagogica per il triennio 2001-2004.

Il prof. Thomas Purayidathil, docente straordinario di Pedagogia della comu-
nicazione sociale, è stato eletto Direttore dell’Istituto di Metodologia Didattica
e della Comunicazione Sociale per il triennio 2001-2004.

Il prof. Cyril De Souza, docente straordinario di Antropologia e catechetica,
è stato eletto Direttore dell’Istituto di Catechetica per il triennio 2001-2004.

Il prof. Antonio Arto, docente ordinario di Psicologia evolutiva, è stato eletto
Direttore dell’Istituto di Psicologia dell’educazione per il triennio 2001-2004.

Il prof. Guglielmo Malizia, docente ordinario di Sociologia dell’educazione,
è stato eletto Direttore dell’Istituto di Sociologia per il triennio 2001-2004.

Il prof. Natale Zanni, docente straordinario di Didattica, è stato eletto Diret-
tore del Centro di pedagogia della Comunicazione Sociale per il triennio 2001-
2004.

Il prof. Lorenzo Macario, docente ordinario di Metodologia pedagogica, è
stato eletto Direttore del Centro di Consulenza Psicopedagogica per il triennio
2001-2004.

Il prof. Renato Mion, docente ordinario di Sociologia dell’educazione, è sta-
to eletto Direttore dell’Osservatorio della Gioventù per il triennio 2001-2004.

2. Appuntamenti culturali

Il 2001 si è aperto per la Facoltà di Scienze dell’Educazione con il tradizio-
nale Convegno biennale di aggiornamento pedagogico, dedicato a “L’educazio-
ne religiosa dei giovani all’alba del terzo millennio”. Ai lavori, svoltisi dal 3 al
5 gennaio, hanno partecipato oltre 200 persone. Com’è consuetudine si è proce-
duto secondo il metodo del “vedere (= analisi), giudicare (= interpretazione),
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agire (= prospettive operative)”. La novità è stata costituita dalle sessioni paral-
lele, che consentivano di approfondire le tematiche offerte dai relatori sulla base
degli interessi personali. Nel corso di una tavola rotonda sono intervenuti anche
5 giovani che avevano partecipato alle Giornate Mondiali della Gioventù.

I primi mesi del nuovo anno sono stati dedicati alla progettazione della ri-
forma universitaria, in conformità a quanto si sta verificando in Europa e nel
mondo. Gli elementi che hanno costituito la base di riflessione e di confronto si-
stematico sono stati i contributi offerti nel corso di una giornata di studio di tipo
ricognitivo (con interventi del prof. Nicola Paparella, preside della Facoltà di
Scienze della formazione dell’Università di Lecce, e del prof. Cristiano Violani,
membro del Consiglio Universitario Nazionale) e la pubblicazione del Regola-
mento e delle nuove classi di laurea (di tre anni) e di quelle della laurea specia-
listica (altri due anni). Nonostante, però, i ripetuti incontri a livello collegiale, il
lavoro accurato di una Commissione permanente, il coinvolgimento degli stu-
denti in occasione della giornata di Università, una giornata di curricolo gestita
dagli studenti e ripresa in collegio in sede di programmazione didattica annuale,
non si è giunti ad una conclusione che potesse tradurre in operatività. Di conse-
guenza, la presentazione per l’approvazione agli organismi statutari (Senato Ac-
cademico e Congregazione per l’Educazione cattolica) è stata rimandata al pros-
simo anno accademico.

E con riferimento proprio alla prossima riforma universitaria e alle esigenze
di rinnovamento della didattica universitaria la Facoltà ha deciso di avviare una
serie di incontri di aggiornamento, riservati ai soli docenti. La prima tornata,
svoltasi nel pomeriggio del 21 e nella mattinata del 22 settembre 2001, è stata
introdotta dal prof. Michele Pellerey e dal prof. Mario Comoglio.

Dopo la visita ufficiale dei rappresentanti della Facoltà ai Centri sponsoriz-
zati di Firenze (Scuola per Educatori Professionali “Don Bosco”) e di Viterbo
(Scuola per Educatori Professionali - Istituto di Ricerca e Formazione “Progetto
Uomo” della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche FICT), il Collegio dei
Docenti della Facoltà ha proposto per un nuovo triennio la conferma della con-
venzione che, con proprio decreto, il Pro-Gran Cancelliere dell’Università ha
approvato e promulgato.

La Facoltà, infine, continua a essere attivamente partecipe alle iniziative
formative dell’Acise, l’Associazione Cattolica Internazionale di Scienze dell’E-
ducazione, di cui è membro ordinario, anzi socio-fondatore. L’Associazione,
che raccoglie circa 34 Istituti Universitari di Scienze dell’Educazione (per la
gran parte dell’Europa), fa parte della FIUC (Federazione Internazionale Uni-
versità Cattoliche) di cui è una sezione specialistica e ha scopi di promozione
della qualità internazionale degli studi, di reciprocità e scambio di cultura, di
ricerche, di docenti e di studenti tra i soci membri.
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3. Ricerche

L’Istituto di Metodologia pedagogica ha avviato significativi contatti con la
Federazione Nazionale Servizi Civili e Sociali (SCS/CNOS) che si stanno già
traducendo in concrete collaborazioni. Nell’immediato si pensa di attivare ini-
ziative di formazione per volontari, collaboratori e dirigenti della Confederazio-
ne, pensando anche a proposte più organiche e strutturate per la preparazione di
educatori professionali; di realizzare un’intesa programmatica per stage di stu-
denti dell’UPS presso le sedi delle Associazioni della Confederazione; di avvia-
re la costituzione di Osservatori su fenomeni sociali rilevanti e di raccogliere
tutta la documentazione sul lavoro della Confederazione utilizzabile dagli stu-
denti dell’UPS. Nel frattempo si sta concludendo la prima concreta collabora-
zione che vede impegnati l’Istituto e la segreteria della SCS in una indagine sui
bisogni formativi degli enti federati SCS, da cui si potranno avere utili indica-
zioni per avviare iniziative di formazione.

Sempre l’Istituto di Metodologia pedagogica sta studiando la fattibilità di
una ricerca su “Vocazioni religiose e formazione”. Ai massimi livelli degli or-
ganismi nazionali (USMI e CISMI) si avverte l’esigenza di approfondire le mo-
tivazioni della scelta vocazionale religiosa dei giovani di oggi, di verificare
l’adeguatezza della formazione e i livelli di fedeltà e di perseveranza vocaziona-
le. L’Istituto intende realizzare in tempi piuttosto brevi questo lavoro di ricerca
per potere valorizzare i risultati nella sua offerta formativa sia nel curricolo di
Pedagogia per la Formazione delle Vocazioni che nel corso per Formatori.
L’iniziativa sarà svolta in collaborazione con gli organismi USMI e CISMI.

4. Attività degli Istituti

a) Istituto di Teoria e Storia dell’educazione e della pedagogia

I docenti dell’Istituto hanno partecipato al 3° Convegno Internazionale di
Storia dell’Opera Salesiana: «Significatività e portata sociale dell’opera salesia-
na dal 1880 al 1922», Roma 31 ottobre - 5 novembre 2000. In particolare, il
prof. Francesco Casella ha tenuto una relazione su: «I Salesiani e l’educazione
dei sordomuti a Napoli».

Singolarmente, poi, sono stati presenti a numerosi convegni, nazionali e in-
ternazionali, di natura storica o filosofico-pedagogica, offrendo spesso contribu-
ti di alto valore scientifico.

b) Istituto di Metodologia pedagogica

Con il sopraggiungere del prof. Vito Orlando l’Istituto si è impegnato per la
riorganizzazione del suo progetto e del suo cammino, curando in particolare la
parte teorica di pedagogia generale e la parte istituzionale, legata alla vita dei
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vari curricoli. L’incremento nel confronto e nell’interscambio più frequente fra i
vari professori ha iniziato a portare in evidenza delle interessanti progettazioni,
attualmente in fase di approfondimento.

Sempre molto richiesto e sempre molto frequentato è stato il 16° Corso dei
formatori, svoltosi dal 14 febbraio al 31 maggio. Si tratta di un apprezzatissimo
servizio alla Chiesa e alla vita consacrata in particolare. Di notevole interesse si
sono rivelati i 4 Seminari proposti: Metodologia del Progetto Formativo, eserci-
zio di Lectio Divina, Laboratorio di colloquio empatico & Counseling, Proble-
maforum dei casi vocazionali. Incide inoltre particolarmente nei corsisti il coin-
volgimento in esperienze particolari: la Settimana di Convivenza al FAC; la vi-
sita ad Assisi, a Lecceto e a Loppiano. Si costata che il successo del Corso ha
un’interessante ricaduta sulla stima della nostra Università presso i vari Istituti
Religiosi e nell’incremento delle iscrizioni ai corsi accademici, in particolare
della Facoltà di Scienze dell’Educazione.

c) Istituto di Metodologia didattica e della comunicazione sociale

L’Istituto, com’è sua consuetudine e struttura, è impegnato in numerose atti-
vità di ricerca e di consulenza nel mondo della scuola e della formazione pro-
fessionale.

In particolare il prof. Pellerey collabora con la Provincia Autonoma di Tren-
to come supervisore e coordinatore delle attività di progettazione degli standard
formativi nella Formazione Professionale con particolare riferimento alle oppor-
tunità offerte dalle recenti normative nazionali sull’elevamento dell’obbligo
scolastico e sull’obbligo formativo, con il CEDE di Frascati nell’indagine sulle
competenze cross-curricolari, con l’ISFOL di Roma per un Repertorio sulle
Buone pratiche della formazione professionale iniziale. Su incarico del Centro
Studi della CISL ha realizzato un questionario sulle competenze di base del sin-
dacalista (QPCC) per il quale l’Istituto di Didattica ha messo a punto il software
di gestione e di elaborazione automatica dei profili.

Il prof. Purayidathil, da parte sua, ha condotto una ricerca con 250 studenti
universitari sugli stereotipi sociali nei confronti dei mass-media, mentre il prof.
Sarti è stato chiamato a far parte di un Comitato Tecnico-scientifico per il moni-
toraggio e la valutazione dei progetti affidati dalla Regione Puglia al CNOS-
FAP.

d) Istituto di Catechetica

Grazie all’arrivo del prof. Montisci, e con la collaborazione dell’infaticabile
prof. Gianetto, si è messo mano al riordino della Biblioteca, anche in vista della
sua sistemazione nella nuova sede, di cui si vedono ormai chiaramente i contor-
ni.

Il secondo Corso di Specializzazione in Pedagogia Religiosa si è felicemente
concluso, in un ultimo incontro del gennaio 2001 con piena partecipazione e
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soddisfazione degli iscritti. Con il mese di marzo si è avviata anche la terza Edi-
zione.

Una ricerca sull’iniziazione cristiana, con il coordinamento del prof. Bissoli,
è stata organizzata dall’Istituto assieme ad alcuni catecheti romani, con incontri
periodici nelle diverse sedi universitarie.

Un’iniziativa di particolare interesse è risultato il “Forum catechetico”, una
nuova proposta di studio e di approfondimento rivolto ai responsabili della for-
mazione dei catechisti, ai catechisti in azione e a quanti avvertono il desiderio di
una formazione in ordine alla evangelizzazione. L’incontro, che si è svolto a
Roma dal 22 al 24 giugno 2001, ha avuto come tema “Annunciare la salvezza
cristiana oggi: problemi, confronti, proposte”. Gli ottantadue partecipanti, pro-
venienti da ogni parte d’Italia, hanno testimoniato un vivo apprezzamento per
l’iniziativa, chiedendo che si continui negli incontri anche nei prossimi anni.

Ha suscitato uguale interesse anche l’annuale Corso di aggiornamento esti-
vo, cui hanno preso parte 77 insegnanti di religione della scuola secondaria, e
che si propone di qualificare le conoscenze e le competenze didattiche degli In-
segnanti di Religione attraverso l’analisi sia del progetto di riforma in atto nella
scuola italiana e sia degli orientamenti proposti nei nuovi programmi della Con-
ferenza Episcopale Italiana, traendone le conseguenze pedagogico-didattiche
per una rielaborazione adeguata della disciplina.

Il tradizionale Incontro italo-tedesco, con ricorrenza biennale, ha avuto luogo
quest’anno dal 16 al 20 settembre a Freiburg im Breisgau in Germania nella
suggestiva cornice della Foresta Nera, in un clima di amicizia e di reciproca
stima. Il tema studiato: “Die Sprache der Glaubensverkündigung heute” (“Dire
la fede oggi”) ha offerto la possibilità di scambiare esperienze e riflessioni sul
modo e il linguaggio per esprimere e annunciare oggi il messaggio cristiano.
All’incontro, che è organizzato da parte tedesca dall’AKK (Associazione dei
professori cattolici di catechetica e pedagogia religiosa) in collaborazione con il
DKV (Associazione tedesca di catecheti) e da parte italiana dall’Istituto di Ca-
techetica, hanno partecipato, oltre ai membri dell’Istituto, i proff. Giovanni Cra-
votta, Salvatore Currò, Carlo Molari, Rinaldo Paganelli, Walter Ruspi, Giusep-
pe Ruta, Lucio Soravito, Giuseppe Tacconi.

Tutti i Docenti dell’Istituto sono membri dell’Associazione Italiana Cateche-
ti (AICA), che ha tenuto la sua Assemblea annuale a Pontecagnano Faiano (SA)
dal 27 al 29 settembre. Chi desidera conoscere più approfonditamente l’As-
sociazione e le sue iniziative può collegarsi al sito internet: www.catechetica.it.

e) Istituto di Psicologia dell’educazione

In collaborazione con l’Associazione Anni Verdi l’Istituto di Psicologia del-
l’Educazione, con il coordinamento della prof.ssa Cinzia Messana, docente di
Psicologia della Personalità, ha organizzato il Seminario di studio Musica, cre-
scita, terapia. Esperienze e proposte di intervento in età evolutiva. Nel corso
dell’incontro sono intervenuti la dott.ssa M. Emerenziana D’Ulisse, la prof.ssa
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Carmen Ferrara, la dott.ssa Federica Polcaro, la dott.ssa Gabriella Giordanella
Perilli, il prof. Pio Scilligo. Un intermezzo musicale è stato eseguito da un coro
di ragazzi coordinato dalla prof.ssa Caterina Cangià.

È giunta notizia della nomina a Vescovo di Tibù (Colombia) di D. Camilo
Fernando Castrellón Pizano, attuale Ispettore Salesiano di Santafé de Bogotá. D.
Camilo ha frequentato il curricolo di Psicologia dell’Educazione concludendolo
nel 1984 con una tesi di Licenza, che analizzava l’esperienza di Bosconia-La
Florida, centro di educazione dei ragazzi di strada.

f) Istituto di Sociologia

È giunta sostanzialmente a conclusione la ricerca promossa dai Dicasteri del-
la Pastorale Giovanile e delle Missioni, che intende valutare e arricchire il cam-
mino intrapreso dalla Congregazione Salesiana in questi ultimi anni nel campo
del volontariato. Infatti, i ricercatori hanno steso il rapporto finale che, poi, è
stato sottoposto alla valutazione dei committenti. Esso dovrà costituire la base
di un seminario internazionale convocato a Roma per l’inizio di ottobre.

Lo stesso va detto per altre due indagini: la prima, commissionata dall’Ispet-
toria salesiana Veneta ovest, ha avuto come finalità di descrivere la situazione
della scuola e del CFP salesiani di Verona, di valutarne l’efficacia e l’efficienza
e, soprattutto, di elaborare proposte per un rinnovamento della loro offerta for-
mativa da realizzare anche in forma integrata tra scuola e Formazione Profes-
sionale. La seconda ha rilevato i fattori di rischio e quelli protettivi di preadole-
scenti e adolescenti (11-19 anni) della VI e VII Circoscrizione di Roma. Anche
in questo caso si è trattato di fornire orientamenti per migliorare l’offerta dei
servizi sociali per i giovani sul territorio.

Mentre è a buon punto una ricerca sugli adolescenti in Slovenia, coordinata
dal prof. Bajzek, il prof. Mion ha presentato agli Amministratori locali e al pub-
blico del Distretto Ortonese i risultati della ricerca iniziata nel gennaio 2001 sul
progetto di “Valorizzazione della Famiglia”, di cui si è anche fatta una pubbli-
cazione di circa 300 pagine dal titolo “Famiglia e Community Care”, in cui so-
no messi in rilievo alcuni punti programmatici per offrire alle famiglie un soste-
gno alla genitorialità, alla vita di relazione e di comunicazione, oltre che alla
qualità della vita nel territorio.

g) Orientamenti Pedagogici

Ricco e variegato è il raggio di interesse dei collaboratori della rivista
“Orientamenti Pedagogici”. Sono stati pubblicati, infatti, articoli che riguarda-
no, tra l’altro, l’educazione dei giovani alla cittadinanza, gli stereotipi sui gruppi
sociali e i mass media, la comunicazione a scuola, l’iniziazione cristiana dei ra-
gazzi oggi, la gestione della scuola, la costruzione della conoscenza attraverso
le nuove tecnologie, la prevenzione di atteggiamenti impropri nell’interazione
con soggetti in difficoltà.
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Di particolare interesse è il fascicolo monografico n. 4 che, dedicato a:
“Un’educazione di qualità per il XXI secolo” e suddiviso in tre parti (Quadro
generale di riferimento; Articolazioni della qualità; Conclusioni), affronta co-
me argomenti la qualità dell’educazione e della vita quotidiana, i bisogni dell’a-
dolescente, lo sviluppo personale in ottica preventivo-evolutiva, la formazione
professionale e il sistema qualità; le nuove tecnologie dell’informazione per
un’educazione di qualità, la nuova qualità dell’educazione religiosa e della for-
mazione vocazionale, la qualità totale e il sistema preventivo, qualità e disabili-
tà, la formazione dei formatori e le scelte caratterizzanti per un’educazione di
qualità.

5. In memoriam

Una grave perdita per la catechesi è stata la morte improvvisa del dottorando
Marco Jerkovic: aveva conseguito nel 1989 la licenza in Scienze dell’Educazio-
ne e aveva iniziato un lavoro di dottorato con il prof. Gianetto sull’opera educa-
tiva di due vescovi della sua diocesi. Era stato operato il 2 agosto 1998 per un
tumore al cervello. Rappresentava una speranza e una realtà preziosa per l’edu-
cazione religiosa in Croazia.

Con vivo dolore è stata anche appresa la notizia della scomparsa del padre P.
Luis Santana Pereira, che aveva appena concluso il secondo anno di studi in
Psicologia dell’educazione. Nato il 19 gennaio 1969 nella città di Loreto (Brasi-
le) e ordinato sacerdote nella diocesi di Balsas il 16 dicembre 1997, P. Luis il 30
giugno scorso si era recato in Brasile per visitare la famiglia, i parrocchiani e gli
amici. Colpito improvvisamente da un cancro allo stomaco, è deceduto il 23
agosto. Nei colleghi di studio e nei docenti P. Luis lascia impresse la sua bontà,
la sua semplicità, la sua capacità di essere amico, la sua attenzione e dedizione
verso tutti. Pochi giorni prima di morire, immerso nella sua grande sofferenza,
volle stilare un breve testamento: “In vita non ho visto la pienezza dei miei
giorni. Nella morte, voglio vivere la pienezza di un’eternità, e desidero che Dio
salvi la mia anima. Voglio vivere come Pastore condottiero delle anime. Voglio
donare tutta la mia vita come non ho fatto mai. Voglio vita nuova, voglio tempi
nuovi, un modo nuovo di esistere. Sono qui, affinché Dio mi doni ancora alcuni
anni di vita, se questo sarà possibile, altrimenti sono pronto. Dio, mio Dio!
Provami in ciò che vuoi, ma non abbandonarmi. Oggi mi sento provato, ma non
ancora abbandonato. Il mio addio, mio abbraccio, il mio bacio; ad ognuno e ad
ognuna offro una rosa e che Gesù Cristo vi benedica sempre”.
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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 colla-
borazione. Alla sua attuazione e gestione le due Facoltà partecipano in modo
paritetico» (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 specifici di Pastorale giovanile e Catechetica; 2) promuove-
re la ricerca nell’area della Pastorale giovanile e della Catechetica e curare al-
l’interno dell’UPS il coordinamento della ricerca interdisciplinare in tali settori;
3) stimolare iniziative caratterizzanti l’intera Università in tali campi» (Statuti
art. 119).

La conduzione del 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. 213).

Coordinatore
TONELLI Riccardo, SDB

GRUPPO GESTORE DEL DIPARTIMENTO

TONELLI Riccardo, SDB
ANTHONY Francis-Vincent, SDB
DE SOUZA Cyril, SDB
GALLO Luis, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB
NANNI Carlo, SDB
SODI Manlio, SDB
TRENTI Zelindo, SDB
ALESSANDRONI Ezio, Delegato degli studenti della Facoltà di Teologia
POOBALARAYEN Ferrington, Delegato degli studenti della Facoltà di Scienze del-

l’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
BUZZETTI Carlo, SDB
CARLOTTI Paolo, SDB
CIMOSA Mario, SDB
DE SOUZA Cyril John, SDB
ESCUDERO CABELLO Antonio, SDB
GALLO Luis, SDB
GATTI Guido, SDB
GEVAERT Joseph, SDB
GIANETTO Ubaldo, SDB
KAPPLIKUNNEL Mathew, SDB
MIDALI Mario, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB
NANNI Carlo, SDB
PALOMBELLA Massimo, SDB
PASQUATO Ottorino, SDB
POLLO Mario, Lc
SANTOS Emil, SDB
SODI Manlio, SDB
TONELLI Riccardo, SDB
TRENTI Zelindo, SDB
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA

Presentazione

Con ormai più di sessant’anni di storia, in un tempo in cui la Chiesa ripre-
senta, attraverso il suo magistero autorevole, l’importanza degli studi filosofici
(cf. la Lettera Enciclica Fides et ratio, 1998), la Facoltà di Filosofia dell’UPS,
consolidando la propria vocazione al dialogo, al contatto con l’uomo, la cultura
e le problematiche del proprio tempo, guarda con fiducia al proseguo del suo
cammino.

Nel contesto della “nuova evangelizzazione” promossa con vigore da Gio-
vanni Paolo II, essa si sente sempre più chiamata alla formazione di uomini e
donne, religiosi e laici, che diventino lievito cristiano animatore nella comunità
ecclesiale e nell’ambito della società civile, capaci di autentico confronto con le
culture contemporanee e di dare una risposta alle esigenze del mondo giovanile.

La Facoltà continua così a proporsi per proprio programma, come avvenne
fin dalle origini, 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 critico, insieme metafisico ed esistenziale. Per
questo il secondo ciclo di studi e i lavori di specializzazione in genere sono or-
dinati ad una particolare apertura al problema dell’uomo, con una precisa atten-
zione alla sua dimensione religiosa, a quella educativa e a quella sociale e poli-
tica. Particolarmente vivo è oggi l’impegno nell’aggiornamento delle strutture e
dei metodi di lavoro interdisciplinare, nella collaborazione tra i docenti, nel dia-
logo vivo tra docenti e studenti, nello sviluppo delle relazioni nazionali ed inter-
nazionali.

Informazioni generali

La Facoltà di Filosofia si articola negli Istituti di Scienze della religione e di
Scienze sociali e politiche e permette di conseguire sia i gradi accademici di
Baccellierato (I ciclo), che di Licenza (II ciclo) e Dottorato (III ciclo) in filoso-
fia. Il I ciclo, istituzionale, consta di quattro semestri, ed offre Corsi fondamen-
tali, Corsi Ausiliari e Seminari, per un totale di 81 credits. Il II ciclo, oltre alle
discipline fondamentali ed ai seminari, annovera una serie di discipline com-
plementari, alcune di area religiosa ed altre di area pedagogica. Il totale di cre-
dits richiesto per il II ciclo è di 75. Esso si chiude con l’Esame scritto De Uni-
versa e con la presentazione di una Esercitazione scritta di Licenza, che viene
poi difesa oralmente. Il III ciclo è invece consacrato alla ricerca specializzata,
nella composizione, sotto la guida di un Docente, di una monografia scientifica,
oltre alla frequenza di due seminari. La distribuzione dei corsi prevede alcune
materie annuali e altre discipline invece distribuite ciclicamente in un semestre
dei due anni, secondo la programmazione interna della Facoltà.
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Decano
THURUTHIYIL Scaria, SDB

Segretario
MANTOVANI Mauro, SDB

Economo
TOSO Mario, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

THURUTHIYIL Scaria, SDB
ABBÀ Giuseppe, SDB
ALESSI Adriano, SDB
CHENIS Carlo, SDB
MARIN Maurizio, SDB
PALUMBIERI Sabino, SDB
TOSO Mario, SDB
DI QUATTRO Aurelio, 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 A., SDB
MONTANI Mario, SDB
STELLA Prospero Tommaso, SDB

Docenti Straordinari:
CHENIS Carlo, SDB
THURUTHIYIL Scaria, SDB

Docenti Aggiunti:
MANTOVANI Mauro, SDB
MARIN Maurizio, SDB

Docenti Invitati:
CARLOTTI Paolo, SDB
CROSTI Massimo, Lc
GATTI Guido, SDB
LIOY Franco, SDB
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MARTÍNEZ Rafael, Dc
MALATESTA Michele, Lc
ORLANDO Vito, SDB
RONDINARA Sergio, Lc
TRENTI Zelindo, SDB

ISTITUTI FILOSOFICI AGGREGATI

1. 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. (0091-253) 574.976 - Fax (0091-253) 576.075
E-mail: divyadan@vsnl.com

ISTITUTI FILOSOFICI AFFILIATI

1. Phil.-Theologische Hochschule der Salesianer Don Boscos
Benediktbeuern - Germania
Preside: Prof. Karl BOPP, 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. Filosofado Salesiano «Domingo Savio»
Los Teques - Venezuela
Preside: Prof. Marino MENINI, SDB
Ind.: Filosofado Salesiano

Avenida El Liceo - Apdo 43
Los Teques 1201-A – VENEZUELA
Tel. (0058-2) 322.98.12 – Fax (0058-2) 321.89.79

3. 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) – ITALIA
Tel. 030.253.01.10 - Fax 030.253.31.90
E-mail: pzini@salesiani.it
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4. Salesian College the Retreat
Yercaud - India
Preside: Prof. Amalraj SUSAI, SDB
Ind.: The Retreat

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

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

Av. Lo Cañas 3636
Casilla 53 - Correo Bellavista
La Florida - Santiago – CILE
Tel. (0056-2) 285.49.11 – Fax (0056-2) 286.78.71
E-mail: posnoviciado@entelchile.net

6. Institut de Philosophie «Saint-Joseph-Mukasa»
Yaoundé - Camerun
Rettore: Prof. P. Josef BÖCKENHOFF, SAC
Ind.: Nkol - Bisson B.P. 339

Yaoundé – CAMERUN
Tel. (00237) 237.531
E-mail: mukasa@rctmail.net

7. Centre Saint-Augustin
Dakar-Fann - Sénégal
Rettore: Prof. P. 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
E-mail: mscdkr@syfed.refer.sn

8. Instituto de Teologia para Religiosos - ITER-FILOSOFIA
Caracas - Venezuela
Preside: Prof. Juan Pablo PERON, SDB
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

9. Département de Philosophie «Institut Catholique»
Yaoundé - Camerun
Direttore: Prof. P. Gabriel NDINGA BOUNDAR
Ind.: B.P. 11628

Yaoundé – CAMERUN
Tel. (00237) 237.400 - Fax (00237) 237.402
E-mail: ucac.icy-nk@camnet.cm
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Attività nell’anno accademico 2000-2001

L’anno accademico 2000/2001 si è avviato per la facoltà di Filosofia con un
totale di 66 studenti iscritti. La maggioranza, eccetto i laici, appartiene a 5 co-
munità religiose: salesiani, vocazionisti, somaschi, orionini, rogazionisti.

Oltre al personale docente stabile all’UPS, la Facoltà annovera ben 9 docenti
invitati, alcuni dei quali iniziano il loro servizio: il prof. Sergio Rondinara (Filo-
sofia della natura) e il prof. Vito Orlando (Sociologia). Il prof. Rafael Martínez
e il prof. Michele Malatesta concludono con quest’anno accademico, a seguito
di altri impegni sopraggiunti, la loro docenza. Il piano di studi è stato rinnovato
con l’inserimento di alcuni corsi che contribuiscono a completare, nel settore
delle discipline ausiliarie, la preparazione degli studenti ad affrontare alcune
delle principali problematiche della società contemporanea: tra essi il Corso
monografico di Sociologia generale e il Corso Monografico di Etica economica,
attivato per la prima volta nella Facoltà. Intanto si sono avviati contatti con al-
cune università statali italiane per uno studio sui criteri comuni di riconoscimen-
to reciproco degli studi. Una commissione interna è anche al lavoro, a tale sco-
po, in Università, presieduta da un docente della Facoltà.

Alcune pubblicazioni: M. MARIN, Il fascino del “divino”. Dal Motore Im-
mobile in Aristotele e dintorni, LAS, Roma 2000 (il prof. Maurizio Marin, con
Decreto del Gran Cancelliere dell’UPS in data 12 marzo 2001 è stato promosso
Professore Straordinario per la cattedra di Storia della filosofia antica); S. PA-
LUMBIERI, L’Uomo questo paradosso. Trattato sulla con-centrazione e condi-
zione antropologica, Urbaniana University Press, Roma 2000; A. ALESSI, Sui
sentieri della verità. Introduzione alla filosofia della conoscenza, LAS, Roma
2001; M. TOSO, Umanesimo sociale. Viaggio nella dottrina sociale della Chie-
sa e dintorni, LAS, Roma 2001.

Tra le principali iniziative dell’anno va segnalato senz’altro il Seminario di
studio “Etica e finanza” svoltosi in Università il 23 ottobre 2000 e organizzato
dall’Istituto di Scienze Sociali della Facoltà, in collaborazione con l’Ufficio na-
zionale della CEI per i problemi sociali e il lavoro, con l’Istituto di pastorale
dell’Università Pontificia Lateranense, con la Facoltà di Scienze sociali della
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino e con la rivista “La Società” della
Fondazione “Giuseppe Toniolo” di Verona. In occasione della pubblicazione
del documento-sussidio “Etica e finanza” dell’Ufficio per i problemi sociali e il
lavoro della CEI, il Seminario ha riunito i principali esperti e studiosi di Dottri-
na sociale della Chiesa.

Durante l’anno accademico 2000/2001 sono state rinnovate, a seguito delle
visite precedentemente compiute, le affiliazioni dei Centri IUSPO di Los Te-
ques (Caracas - Venezuela), “P. Juvenal Dho” di Los Cañas (Cile) e “Saint Au-
gustine” di Dakar (Senegal).
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FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

Cenni storici

I cenni storici sull’inizio e il successivo sviluppo della Facoltà di Diritto Ca-
nonico dell’Università Pontificia Salesiana sono stati presentati nell’Annuario
dell’anno accademico 1998-1999; ne ricordiamo qui solo i momenti più signifi-
cativi.

Al progetto del Rettor Maggiore, Don Pietro Ricaldone (rettorato, 1931-
1951) di organizzare una Facoltà di Teologia gestita dalla Congregazione Sale-
siana per i propri confratelli, divenuti sempre più numerosi nella frequenza delle
Pontificie Università di Roma, si erano aggiunti il parere favorevole del Santo
Padre Pio XI1 e il suggerimento del Segretario della Sacra Congregazione per i
Seminari e le Università degli Studi, Mons. Ernesto Ruffini, poi Cardinale di
S.R.C.,2 di non limitarsi alla Facoltà di Teologia, ma che si pensasse seriamente
anche alle Facoltà di Diritto Canonico e di Filosofia. Negli anni immediatamen-
te seguenti venne avviato l’esperimento nei tre campi suddetti presso i due Stu-
dentati di Teologia e di Filosofia in Torino, giungendo a configurare una «spe-
cies facultatis». Vistone il buon esito, la Sacra Congregazione per i Seminari e
le Università degli Studi, con Decreto Quo ecclesiasticis, del 3 maggio 1940,
erigeva «Athenaeum Ecclesiasticum Salesianum cum Facultatibus Theologica,
Iuridico-Canonica et Philosophica … facta ei potestate gradus academicos ido-
neis Societatis Sancti Francisci Salesii alumnis conferendi secundum Statuta rite
approbata»;3 con ulteriore Decreto Sacra Congregatio, del 12 giugno successi-
vo, approvava «Statuta Pontificii Athenaei Salesiani, ad normas Constitutionis
Apostolicae “Deus Scientiarum Dominus” accommodata».4 In tal modo comin-
ciò la sua esistenza la Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Ateneo Sale-
siano.

Il primo Decano della Facoltà di Diritto Canonico dell’appena eretto Pontifi-
cio Ateneo Salesiano fu il Rev.mo Prof. Agostino Pugliese, affiancato dal Con-
siglio di Facoltà e dal Collegio dei Professori. Dalla docenza della materia ca-
nonistica e delle discipline affini, si passò gradualmente a curare la specializza-
zione nella propria materia, fino a giungere a vere e proprie attribuzioni di am-
biti di discipline unitarie, tanto da poter intravedere l’inizio della desiderata cat-
tedra d’insegnamento e di ricerca, secondo campi sempre più determinati. Ca-
ratteristiche di questo sono soprattutto gli ambiti dei Professori: Rev.do Emilio
Fogliasso, per il Diritto pubblico ecclesiastico; Rev.do Alfons M. Stickler, per

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.
4 Ivi, p. 13.
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la Storia del Diritto Canonico; ambiti, che divennero vere scuole a livello inter-
nazionale. Basti ricordare le intuizioni sul concetto e il contenuto del Diritto
pubblico ecclesiastico del Fogliasso e le prestigiosi realizzazioni in campo sto-
rico-canonico dell’attuale Card. Alfons M. Stickler:5 entrambi furono Professori
della Facoltà dall’inizio, fino alla sua morte, 8 agosto 1981, il primo; fino al-
l’elevazione all’Episcopato, 1 novembre 1983, il secondo. A tali ambiti si ag-
giunse la continua e crescente specializzazione nel Diritto dei religiosi, che ebbe
come principali docenti il Rev.do Agostino Pugliese, passato poi all’incarico
stabile presso la Congregazione Romana corrispondente,6 e in seguito il Rev.do
Cayetano Bruno, futuro Decano della Facoltà, con opere notevoli di commento
e di specializzazione al riguardo.

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 1950,7 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 del 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.
L’Istituto Storico si era riservata un’opera, davvero formidabile, forse eccessiva
per le sole forze dell’incipiente Facoltà: l’edizione critica della Summa decreto-
rum di Uguccione da Pisa, un’opera di grande importanza per il mondo scienti-
fico, trattandosi della più autorevole glossa al «Decretum Magistri Gratiani»; at-
tualmente vi si dedica il Rev.do Prof. Ulderico Přeřovský, SDB. 

Il Pontificio Ateneo Salesiano aveva trasferito la sua sede ufficiale da Torino
a Roma nel 1965, quando già la Facoltà di Diritto Canonico vi si trovava dal
1958. Si era appena concluso il Concilio Vaticano II, cui avevano partecipato
attivamente 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,8 poi in qualità di “Perito” del Concilio stesso;9 in modo indiretto, gli altri
Professori con voti e ricerche specializzate. C’era perciò nell’ambiente ecclesia-
le una vivace aria di rinnovamento, che investì con la sua formidabile energia

5 Creato e pubblicato da Giovanni Paolo II nel Concistoro del 25 maggio 1985.
6 Commissario della Commissione degli studi per i Religiosi presso la Sacra Congregazione

per i Religiosi, 1945-1951.
7 A.M. STICKLER, SDB, Historia Iuris Canonici Latini, Institutiones academicae. I Historia

fontium, Augustae Taurinorum 1950.
8 Cf. AAS 52 (1960) 848.
9 Cf. AAS 54 (1962) 784.
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anche il Pontificio Ateneo Salesiano, per cui, dopo il periodo della contestazio-
ne, si realizzò, con sforzo fecondo e con l’intercessione di San Giovanni Bosco,
una ripresa vigorosa ed efficace, tanto da essere denominata una vera "rifonda-
zione". Segno indubbio e garanzia sicura del progressivo svilupparsi di questo
fenomeno 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 1973.10 Era allora Rettore l’attuale Card. Antonio M. Javierre Ortas.11

La Facoltà di Diritto Canonico prodigò la sua opera nella revisione degli Sta-
tuti e nell’elaborazione della complessa normativa ecclesiale. 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 Se-
gretario, nella persona di Mons. Rosalio José Castillo Lara;12 prima con i Con-
sultori Don Emilio Fogliasso, Gustave Leclerc e Alfons M. Stickler e in seguito
con la collaborazione dei nuovi Professori: Piero Giorgio Marcuzzi, 1968; Sabi-
no Ardito, 1972; Tarcisio Bertone, 1976, Arcivescovo Metropolita 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 Au-
siliare di Rio de Janeiro. Si aggiunsero in seguito i Professori Clemente Franzi-
ni, 1983, e Giancarlo Parenti, 1984, Capoufficio presso la Congregazione per la
Dottrina della Fede. Immediatamente dopo la promulgazione, l’opera dei Pro-
fessori della Facoltà di Diritto Canonico è continuata con la traduzione tempe-
stiva in lingua italiana del nuovo Codice di Diritto Canonico, avvalendosi della
collaborazione di alcuni docenti dell’Associazione Canonistica Italiana e della
Prof. Suor Giuliana Accornero, FMA, invitata per corsi sul Diritto dei Minori,
nuova caratteristica della Facoltà, e per altre discipline. Dopo la promulgazione
del Codice di Diritto Canonico è seguita la sua presentazione 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 qualificazio-
ne in Diritto Canonico. In seguito si è proceduto alla collaborazione per la revi-
sione e l’adeguamento al nuovo Codice delle legislazioni e delle normative par-
ticolari e proprie; in specie Statuti, Ordinamenti e Organici dell’Università Pon-
tificia Salesiana, in base alla Costituzione Apostolica Sapientia christiana del
Papa Giovanni Paolo II,13 e alle successive Ordinationes della Sacra Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica.14

10 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) 481-484.

11 Creato e pubblicato da Giovanni Paolo II nel Concistoro del 28 giugno 1988.
12 Segretario della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico,

12 febbraio 1975 - 16 maggio 1982.
13 IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio Apostolica Sapientia christiana, De studiorum Univer-

sitatibus et Facultatibus Ecclesiasticis, 15 aprilis 1979, in AAS 71 (1979) 469-499.
14 SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, Ordinationes, Ad Constitutionem

Apostolicam «Sapientia christiana» rite exsequendam, 29 aprilis 1979, in AAS 71 (1979) 500-521.
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Uno degli avvenimenti, che ha espresso l’interesse vivo della Facoltà di Di-
ritto Canonico verso il settore dei giovani,15 è stato il Convegno sul Diritto dei
minori, dal 29 ottobre al 1 novembre 1988, nella sede dell’Università, durante il
quale, in data 30 ottobre 1989, 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 scien-
tifica. Negli anni successivi, l’attività dei Professori ha conosciuto importanti
sviluppi, sia con la loro qualificazione e le corrispettive pubblicazioni, sia con la
collaborazione verso i Dicasteri della Curia Romana, sia con la partecipazione
alle Associazioni nazionali e internazionali di studio e approfondimento del Di-
ritto Canonico. Merita una speciale menzione l’opera di eminenti storici negli
Studia in honorem Eminentissimi Cardinalis Alfons M. Stickler, curata dal più
illustre exallievo del Card. Stickler, l’Em.mo Card. Rosalio José Castillo Lara.16

Frutto della collaborazione tra Docenti salesiani e studiosi di tutto il mondo
sono le collane dirette dal Card. Alfons M. Stickler, storico di fama internazio-
nale: Studia Gratiana, giunta al XXIX volume; Studi Gregoriani, giunta al XIV
volume; e Studia et Textus Historiae Iuris Canonici, di cui sono usciti otto vo-
lumi.

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.

Profilo della Facoltà

Fin dalla sua istituzione, la Facoltà di Diritto Canonico ha impostato i corsi,
secondo la struttura tradizionale degli studi, comune a tutte le Facoltà ecclesia-
stiche, nell’arco di tre cicli, che si concludono rispettivamente con i tre gradi
accademici: Baccalaureato (1 anno), Licenza (2 anni), Dottorato (2 anni). Nel
curricolo accademico proprio è data una preferenziale attenzione al diritto dei
religiosi (in particolare al diritto dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatri-
ce), al diritto dei giovani nella società e nella Chiesa, con speciale riferimento
all’azione pastorale parrocchiale e all’inserimento nei Tribunali ecclesiastici
diocesani e regionali, in vista della eventuale iscrizione degli studenti allo Stu-
dio del Tribunale della Rota Romana.

Le attività in cui è impegnata la Facoltà sono molteplici e di largo raggio.
Anzitutto l’attività didattica, che comprende l’insegnamento del Diritto Canoni-

15 Cf. Statuti, 1989, art. 154 § 2, p. 80.
16 Creato e pubblicato da Giovanni Paolo II nel Concistoro del 25 maggio 1985.
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co anche nella Facoltà di Teologia dell’UPS come pure in altre Università e Isti-
tuti di Roma, e che tende, dopo la promulgazione e l’entrata in vigore del nuovo
Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, a
promuovere una piena conoscenza, una corretta comprensione e una favorevole
ricezione della legge universale nella Chiesa. A questo scopo i Docenti della no-
stra Facoltà hanno contribuito in maniera determinante alla traduzione italiana
del testo ufficiale latino, con il beneplacito della Conferenza Episcopale Italia-
na; si è giunti ormai alla terza edizione (Ed. UELCI 1997, con l’indicazione del-
le fonti, dei documenti normativi, delle Delibere della CEI, alcune Costituzioni
Apostoliche e documenti della medesima Conferenza, corredato il tutto con un
nuovo indice analitico e dizionario delle locuzioni latine usate). Non manca l’at-
tività scientifica con la pubblicazione di articoli specializzati conforme alle
competenze dei singoli Docenti, la serie delle conferenze approfondite presso
associazioni canonistiche e altri prestigiosi Istituti, i contributi per la soluzione
dei casi presentati alla Facoltà; né si può passare sotto silenzio la continua col-
laborazione ai Dicasteri della Curia Romana, la partecipazione ai Tribunali della
Sede Apostolica e del Vicariato di Roma, la richiesta di consultazione da parte
dei Superiori Generali degli Istituti di vita consacrata.

Nel contesto delle iniziative di promozione culturale proprie delle diverse
Facoltà dell’Università Pontificia Salesiana, la Facoltà di Diritto Canonico in-
tende con il suo specifico servizio sviluppare la cultura giuridico-canonica e fa-
vorire in tal modo la percezione della dimensione societaria della vita della
Chiesa, che è comunione delle persone e di comunità.

Decano
MARCUZZI Piero Giorgio, SDB

Segretario
ACCORNERO Giuliana, FMA

Economo
ARDITO Sabino, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

MARCUZZI Piero Giorgio, SDB
ARDITO Sabino, SDB
GRAULICH Markus Johann Joseph, SDB
CAPROTTI Marianna, Delegato degli studenti
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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

Docenti Straordinari:
ARDITO Sabino, SDB

Docenti Aggiunti:
GRAULICH Markus Johann Joseph, SDB

Docenti Invitati:
ACCORNERO Giuliana, FMA
FRANZINI Clemente, SDB
GIULIANI Giovanni, Dc
PARENTI Giancarlo, SDB
PLACY Maria Stella, FMA

Attività nell’anno accademico 2000-2001

L’anno accademico 2000-2001 è iniziato con la solenne concelebrazione nel-
la Chiesa parrocchiale di S. Maria della Speranza, diretta per la prima volta dal
nostro Docente Joseph Graulich in perfetta sintonia e puntualità. Egli è entrato
ormai a far parte attiva dell’organico dei Docenti della Facoltà, con l’incarico
degli insegnamenti della cattedra Fondamenti e Storia del Diritto Canonico, so-
stituendo con il presente anno accademico il benemerito prof. Ulderico Přeřov-
ský, che per lunghi anni ha impartito i suoi preziosi insegnamenti e ha offerto la
guida per l’elaborazione delle esercitazioni di Licenza e le dissertazioni di Dot-
torato nel settore storico-canonico. A entrambi l’augurio e la speciale ricono-
scenza della Facoltà al prof. Přeřovský, che continua la sua opera ponderosa 
dell’edizione critica della Summa Decretorum di Uguccione da Pisa. Si ritiene
con ogni probabilità che il primo volume di detta opera possa vedere la luce nel
prossimo anno accademico 2001-2002.

I nuovi studenti si adattano facilmente nell’ambiente della Facoltà, caratte-
rizzato com’è dalla serenità e dai rapporti cordiali degli studenti tra di loro e con
i Docenti. Anche nel secondo semestre, essendo possibile in Facoltà la seme-
stralizzazione dei corsi, se ne sono aggiunti dei nuovi tutti italiani, sia nel se-
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condo ciclo di Licenza sia nel terzo ciclo di Dottorato. Ormai frequentano la no-
stra Facoltà solo studenti già sacerdoti e studenti laici in possesso della laurea in
giurisprudenza, conseguita in Università italiana o estera. Stante il livello di stu-
dio e i titoli conseguiti, il primo ciclo di Baccalaureato non viene di norma po-
sto in atto.

Gli studenti meritevoli della Facoltà, che hanno conseguito la massima valu-
tazione al termine del precedente anno, sono stati premiati durante l’atto acca-
demico di apertura dell’anno 2000-2001; essi sono: David Ricardo Christian Al-
bornoz Pavisic per il grado di Licenza; Markus Johann Joseph Graulich e Maria
Maddalena Mazzia per il Dottorato; Rita Séddio ha ottenuto la riduzione del
50% delle tasse accademiche. Inoltre gli studenti Maria Maddalena Mazzia e
Emidio Tornillo hanno conseguito il titolo accademico di Doctor in Iure Cano-
nico con la pubblicazione della dissertazione dottorale: la prima dal titolo, Gli
atti amministrativi generali; il secondo dal titolo L’insegnamento della religio-
ne cattolica nelle scuole statali italiane. A tutti loro le più vive congratulazioni
e l’augurio per nuovi progressi nello studio e nella ricerca scientifica nell’am-
bito del diritto canonico. Nelle diverse riunioni del Consiglio della Facoltà fu-
rono approvati gli schemi di dissertazione dottorale di Mario Umberto Morini, I
beni temporali della Chiesa e gli atti di amministrazione straordinaria; Stani-
slas Ngendakumana, Les empêchements de consanguinité et d’affinité dans le
mariage canonique traditionnel burundais; Daniele Corvo, I matrimoni misti
tra cattolici e valdesi e metodisti in Italia. Contributo per uno studio comparato
tra le due legislazioni; Albornoz Pavisic David Ricardo Christian, I diritti nativi
e propri della Chiesa nel Codice di Diritto Canonico e la loro affermazione da-
vanti alla Comunità Politica; Capozzi Luigi, La figura del Vicario episcopale;
Jesu Pudumai Doss Maria James, Freedom of enquiry and expression» of Chris-
tifidelis, from Vatican II to CIC 1983 esp., can. 218: It’s implications with
commentary and historical notes. Infine, gli studenti Ridella Stefano, Roberto
Livraga e Giuditta Macario hanno difeso brillantemente la dissertazione dottora-
le, dal titolo rispettivo: La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Prospettive
di diritto canonico e civile; Il Promotore di Giustizia; L’educazione della prole,
fine del matrimonio canonico. Evoluzione della sua rilevanza nella dottrina ca-
nonistica e nella giurisprudenza. Hanno conseguito con lode la Licenza in Di-
ritto Canonico: Marianna Caprotti, Jean Bosco Dubele Nyatomba, Andrea Fer-
rante, Bernardino Gentile, Giordano Elisabetta, Rita Séddio, Uria Rehermann
José Ramón.

La Facoltà di Diritto Canonico è onorata di poter annunciare i traguardi rag-
giunti dai nostri ex-studenti: l’avvenuta promozione a Uditore del Tribunale di
prima istanza per le cause di nullità del matrimonio della Regione Lazio del
Dott. Angelo Leonzi; come pure la nomina ad “Avvocato Rotale” di Alessia
Gullo e Maria Maddalena Mazzia, che hanno conseguito brillantemente il Dot-
torato presso la nostra Università, come pure di Jorge Ernesto Villa Avila, Li-
cenziato in Facoltà. Questi hanno prestato il giuramento di rito il 15 gennaio
2001, concludendo in tal modo l’impegno di studio e ottenendo la promozione a



111

tale prestigioso incarico. Ad Angelo Leonzi, Alessia Gullo, Maria Maddalena
Mazzia e Jorge Ernesto Villa Avila le più vive congratulazioni e l’augurio per
un proficuo lavoro a favore dei fedeli della Chiesa, che si rivolgeranno alla loro
riconosciuta competenza professionale.

I Docenti Invitati per l’anno accademico 2000-2001 sono stati: Suor Giulia-
na Accornero, FMA, per i corsi Elementi di diritto civile comparato ed Evolu-
zione dei diritti dei giovani; Don Clemente Franzini, SDB, per i corsi La funzio-
ne d’insegnare della Chiesa e Il popolo di Dio I; Mons. Giovanni Giuliani, Mi-
nutante della Segreteria di Stato, per il corso I Processi I; Don Giancarlo Paren-
ti, SDB, Capoufficio presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, per i
corsi Elementi di diritto internazionale e La Curia Romana; Suor Maria Stella
Placy, FMA, per Latinitas canonica, iniziale e per la composizione dei testi in
latino. C’è inoltre da segnalare che il prof. Don Sabino Ardito ha partecipato al
XXXIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico, svoltosi dal 11 al 14 settem-
bre c.a. a Terni, sul tema, attuale e di grande interesse: Il matrimonio tra catto-
lici e islamici.

L’importante riunione del Consiglio della Facoltà di Diritto Canonico in vi-
sta della programmazione didattica e per la trattazione degli altri problemi ine-
renti la vita e la struttura della Facoltà si è tenuta giovedì 6 febbraio c.a. Oltre
alla determinazione consueta dei diversi orari per il prossimo anno accademico
2001-2002 e delle date degli esami per la sessione estiva, compresi quelli di Li-
cenza scritta e orale con la designazione della relativa Commissione d’esame,
sono stati approvati gli inviti per i Docenti Suor Giuliana Accornero, Don Gian-
carlo Parenti e Suor Maria Stella Placy, che svolgeranno i corsi di rispettiva
competenza. Nel prossimo anno accademico viene a mancare, per sopraggiunti
impegni, la preziosa collaborazione di Mons. Giovanni Giuliani; a Lui il grazie
di studenti e Docenti della Facoltà. Si è proceduto al nuovo invito per la nostra
ex-studente María Victoria Hernández Rodríguez, Difensore del Vincolo e
Promotore di Giustizia del Tribunale di Appello presso il Vicariato di Roma, ed
è stato proposto come Assistente al Prof. Don Piero Giorgio Marcuzzi il dotto-
rando Maria James Jesu Pudumai Doss.

Tra le attività culturali della Facoltà si ricordano in modo speciale la visita
alle Catacombe di Santa Agnese sulla Via Nomentana a Roma, 8 marzo, e la gi-
ta al Santuario di Pompei e alla Cattedrale di Amalfi con la visita guidata al
Museo e al Chiostro, 10 maggio; una puntata davvero gradita fu la visione della
Grotta dello Smeraldo.

Segnaliamo infine la prolusione dell’anno accademico dello Studio Rotale,
tenuta da Sua Ecc.za Mons. Tarcisio Bertone, già nostro Professore e Rettore
dell’UPS, Arcivescovo Emerito di Vercelli e attuale Segretario della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede, dal tema La competenza e la prassi della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede: procedure speciali; come pure la pre-
senza del Decano, Don Piero Giorgio Marcuzzi, al convegno dedicato alla cele-
brazione pluricentenaria di San Raimondo da Peñafort presso la Pontificia Uni-
versità di San Tommaso, Angelicum, 2-4 aprile 2001.
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In memoriam

La Facoltà di Diritto Canonico ricorda con grande tristezza il ritorno alla Ca-
sa del Padre del suo Professore Don Clemente Franzini, deceduto all’improvvi-
so per infarto fulminante mercoledì 3 gennaio 2001. Le esequie solenni, presie-
dute da S. E. Mons. Tarcisio Bertone furono celebrate venerdì 5 gennaio 2001
nella Chiesa di Santa Maria della Speranza, dove il compianto Don Clemente
svolgeva l’ufficio di Collaboratore parrocchiale, nel ministero di confessore e
direttore spirituale dei tanti fedeli, che sentono profondamente addolorati la sua
mancanza, per la prudenza e la serena bontà pastorale che sapeva effondere nel-
la guida delle anime. Nato il 12 novembre 1926, a Grosio in provincia di Son-
drio, divenne salesiano il 16 agosto 1947 con la professione religiosa, fatta a
Villa Moglia presso Chieri (TO); dopo gli studi filosofici in Perù e il tirocinio
pratico in Bolivia, compì gli studi teologici a Torino nell’Istituto Internazionale
Salesiano della Crocetta, e fu ordinato Sacerdote il 1 luglio 1958. Studente alla
nostra Facoltà di Diritto Canonico negli anni 1958-1961 a Roma, conseguì i ti-
toli di Baccalaureato, Licenza e Dottorato, con la pubblicazione della Disserta-
zione, dal titolo I rapporti tra il potere legislativo ecclesiastico e civile nella ca-
nonistica classica fino alla Glossa ordinaria di Giovanni Teutonico. Per suo vi-
vo desiderio, ritornò alla amata missione in Bolivia, ricoprendo diversi incarichi
di responsabilità e dimostrando la sua competenza in campo giuridico-canonico,
tanto che nel 1983 fu richiamato in Italia dall’allora Rettor Maggiore Don Egi-
dio Viganò, ad assumere la carica di Officiale dell’Ufficio giuridico della Socie-
tà Salesiana di San Giovanni Bosco, presso la Casa Generalizia in Roma. L’an-
no seguente venne reso possibile il suo inserimento come Docente nella Facoltà
di Diritto Canonico, occupando la cattedra dei Libri II e III del Codice di Diritto
Canonico, fino al momento dell’Emeritato il 25 novembre 1996 all’età di 70
anni. Continuò il suo ufficio presso la Casa Generalizia fino al 1998, per trasfe-
rirsi successivamente alla parrocchia di Santa Maria della Speranza. Nonostante
i raggiunti limiti di età, proseguì la docenza nella Facoltà di Diritto Canonico in
qualità di Professore invitato: stava preparando per gli studenti le dispense del
secondo semestre, quando la morte lo raggiunse. Apprezzato dai Docenti della
Facoltà per la sua competenza e disponibilità, amato dagli studenti per la gene-
rosità e la sincera amicizia, lascia un caro ricordo a tutti noi. Pur essendo pre-
senti solo alcuni studenti alle esequie dato il periodo delle vacanze natalizie, da
parte della Facoltà e per unanime volontà fu celebrata con intensa partecipazio-
ne di tutti, Docenti e studenti, la Santa Messa di suffragio per l’anima bella di
Don Clemente, il 17 gennaio.

La Sua memoria è in benedizione!
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FACOLTÀ DI LETTERE CRISTIANE E CLASSICHE
(Pontificium Institutum Altioris Latinitatis)

Presentazione

La Facoltà di Lettere cristiane e classiche (FLCC), Pontificium Institutum Al-
tioris Latinitatis, è stata preconizzata dal Beato Papa Giovanni XXIII con la Co-
stituzione Apostolica “Veterum sapientia” del 22 febbraio 1962, ma fu fondata
e affidata alla Società Salesiana di S. Giovanni Bosco dal Servo di Dio Papa
Paolo VI, con il Motu Proprio "Studia Latinitatis” del 22 febbraio 1964. Essa
mantiene uno speciale rapporto con la Congregazione per l’Educazione Cattoli-
ca, il cui Prefetto ne nomina il Decano-Preside dietro presentazione del Gran
Cancelliere, benché con il suo beneplacito del 4 giugno 1971, sia stata equipara-
ta e inserita nell’ordinamento generale dell’Università Pontificia Salesiana al
pari delle altre Facoltà.

Scopo precipuo della FLCC è di offrire una sicura base scientifica storica, fi-
lologica, linguistica, dottrinale e letteraria del patrimonio culturale della Classi-
cità Greca e Latina e della Civiltà Cristiana, nelle sue origini storiche d’Oriente
e d’Occidente. In tale contesto l’ampia panoramica degli antichi scrittori cristia-
ni viene completata dalla tradizione bizantina, medievale e umanistica fino ai no-
stri giorni. La 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 Pon-
tificia Salesiana al primo posto tra gli Istituti abilitati a fornire anche la spe-
cializzazione negli studi Patristici (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 si pone al servizio della tradizione e
della cultura ecclesiastica. Il nesso dei contenuti tra le origini cristiane e il mon-
do classico, la successione delle due civiltà, come pure la continuità linguistica
e letteraria dell’età classica e cristiana postulano l’estensione dello studio e del-
l’insegnamento a specifiche aree delle discipline che hanno per oggetto la clas-
sicità (lingua, letteratura, storia, filosofia, archeologia, linguaggi non verbali),
quale indispensabile preparazione e strumentazione per la esatta interpretazione
del patrimonio dottrinale del cristianesimo. Pertanto scopo della Facoltà di Let-
tere cristiane e classiche (Pontificio Istituto Superiore di Latinità) fu ed è quello
di dare alla realtà ecclesiale odierna gli strumenti per una più solida fondazione
storica e dottrinale, alimentando, specialmente nel giovane clero e nei laici im-
pegnati, una più viva coscienza della tradizione classica e cristiana.

In connessione con questo scopo fondamentale la FLCC si propone anche di
promuovere un’adeguata sperimentazione metodologica della didattica delle
lingue classiche in generale e di quella greca e latina in particolare, promoven-
done o favorendone, per quanto è utile e possibile, l’uso vivo, come strumento
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di comunicazione tendenzialmente soprannazionale, specialmente al servizio
delle diocesi e delle curie ecclesiastiche e religiose.

Oggi più che mai si può affermare che la Facoltà di Lettere Cristiane e Clas-
siche è particolarmente impegnata con tutte le sue risorse a rilanciare la sua
identità, tanto sul fronte delle attività ordinarie di studio e di ricerca, quanto sul
fronte della sperimentazione didattica, sia nel campo glottologico-filologico,
che è lo specifico della sua istituzione, sia nel campo esegetico-critico, sia nel
campo didattico-divulgativo.

La primaria importanza assunta dai corsi relativi all’area glottologico-filolo-
gica, ha determinato il potenziamento degli organici e delle strutture di semina-
rio, particolarmente rilevanti per la lingua greca e latina.

In tale direzione si muove la cattedra di Composizione Latina, in vivace dia-
logo anche attraverso internet con gli altri sodalizi universitari, al fine di creare
o sperimentare alcuni mezzi di approccio, che risultino più fruttuosi dal punto di
vista della ricerca scientifica.

Il prodotto più originale della ricerca di cattedra è il Lexicon recentioris La-
tinitatis, a disposizione degli studiosi e consultabile on line in internet (http://
www.geocities.com/blas3/lexicon/lex_ind.html). Non è uno strumento di curio-
sità linguistica né un prodotto a fini ludici, ma un tentativo di sperimentazione
che vorrebbe essere corale sforzo di tutti gli studiosi della classicità per attualiz-
zare un settore di ricerca particolarmente contestato.

In pari tempo si arricchisce di continuo la Biblioteca e il Seminario di Glot-
tologia con i dizionari di nuova pubblicazione, di ogni area linguistica.

Sul piano esegetico-critico la cattedra di Letteratura Cristiana Antica Greca
sviluppa ricerche sul pensiero dei Padri greci e promuove le letture di Origene,
che vengono sistematicamente pubblicate.

Sullo stesso piano esegetico-critico la cattedra di Letteratura Cristiana Antica
Latina continua lo studio interpretativo della filosofia apologetica di Arnobio,
esposta sinteticamente nell’introduzione del volume Difesa della vera religione
(Roma, Città Nuova 2000).

La cattedra di Letteratura Latina Classica è impegnata nella ricerca della re-
torica di Cicerone e dei preamboli delle opere storiche.

La cattedra di Letteratura Greca Classica, dopo l’impegno della rinnovata
edizione, della Letteratura Greca, in lingua latina, ha pubblicato la quinta edi-
zione di Elementa Linguae et Grammaticae Latinae. Gestisce inoltre i corsi pro-
pedeutici e di livello avanzato della lingua latina nel palazzo della Cancelleria,
ove ha sede l’Opus Fundatum Latinitas, di cui è Presidente lo stesso prof. C.
Pavanetto.

La cattedra di Letteratura medievale ha conosciuto nuovo impulso, ad opera
del prof. I. Ronca, sia sul piano editoriale che sul piano dei seminari e su quello
linguistico-didattico.

La cattedra di Archeologia e Storia, ad opera del prof. A. Baruffa, ha visto la
nuova edizione della Guida alle Catacombe, tradotta nelle principali lingue del
mondo.
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Sul piano didattico-divulgativo la Facoltà è stata impegnata in nuove forme
di interventi in sede e fuori sede con l’organizzazione di Convegni e Seminari,
che vogliono proseguire le iniziative degli anni precedenti, particolarmente i
Simposi di Catechesi Patristica e i convegni di Cultura e Lingue Classiche. In
particolare la Facoltà ha pubblicato gli Atti del III Convegno della serie Cultura
e Promozione umana, celebrato a Troina (EN), in collaborazione con l’Associa-
zione Oasi Maria SS.

Sul piano della strumentazione didattica si continua nel costoso e coraggioso
progetto di potenziamento dei sussidi e dei materiali didattici, tenendo conto
delle nuove vie schiuse dal progresso tecnologico. In particolare l’informatizza-
zione progressiva della biblioteca della Facoltà e il suo collegamento in rete con
molte biblioteche di altre Università, ha contribuito a favorire in modo rilevante
la rapidità e l’efficienza della ricerca bibliografica.

Il sito sperimentale Latinitas Romana Salesiana, del prof. Biagio Amata,
continua a riscuotere un discreto successo in termini di visitatori e di lusinghieri
apprezzamenti della critica.

La richiesta di corsi iniziali intensivi di lingua italiana, latina, greca, ed an-
che di lingue moderne, si profila in continuo aumento, obbligando la Facoltà ad
assumersi la responsabilità gestionale didattica di tali corsi nei mesi estivi e a
proseguirne lo svolgimento anche durante l’anno accademico. I risultati dei corsi
appaiono incoraggianti per la metodologia usata nell’insegnamento, che sembra
la più adatta ad aiutare tanto gli studenti italiani che devono affrontare lo studio
delle discipline teologiche, quanto gli stranieri, che debbono affrontare gli studi
nelle nostre università, ad avere un approccio meno traumatico sia con la lingua
italiana che con il latino e il greco. La frequenza a tali corsi, estivi e del periodo
lettivo, potrà essere coonestata, su richiesta, da uno specifico attestato.

Occorre riconoscere infine che la sollecitudine fondamentale soggiacente al-
la Veterum Sapientia di Papa Giovanni XXIII e al Motu Proprio “Studia Latini-
tatis” di Papa Paolo VI, appella anche le nostre generazioni ad un impegno di
studio serio e continuo per non dimenticare o tradire il messaggio culturale ac-
quisito con enorme fatica in tanti secoli di storia. Particolarmente in campo teo-
logico il sacerdote od anche un semplice credente, che si precluda la possibilità
di accedere direttamente – vale a dire nella lingua originale – ai testi del Nuovo
Testamento e dei Padri, certo con più fatica o forse solo parzialmente si potrà
alimentare alle profonde radici della sua identità e della sua missione presbitera-
le e testimoniale.

Risuona dunque cogente anche ai nostri giorni l’appello della Istruzione so-
pra citata Sullo studio dei Padri della Chiesa: «Bisogna fare il possibile per raf-
forzare nei nostri Istituti di Formazione lo studio del greco e del latino».

La Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche, che è l’unica nel suo genere tra le
istituzioni accademiche pontificie, mentre accoglie con doveroso ossequio l’e-
sortazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica, intende proseguire
la sua missione istituzionale per offrire un aggiornato contributo culturale alla
formazione sacerdotale e cristiana.
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Attività nell’anno accademico 2000-2001

1. Nuovi docenti, nomine e promozioni

Il prof. Tokarski Grzegorz, SDB, è stato nominato Docente Aggiunto per
l’Anno Accademico 2000-2001.

2. Attività

Tra le numerose attività dei docenti di cattedra si riportano quelle che meri-
tano particolare attenzione.

La cattedra di Composizione Latina ha messo in internet, a disposizione dei
docenti e degli allievi, testi e link relativi alla lingua latina e al suo uso vivo. In
particolare si può accedere a: 1. Compositio Latina I, 2. Compositio Latina II, 3.
Lexicon recentioris Latinitatis, 4. Informatica Classica e Patristica, 5. Rhetorica
Patristica, 6. Metrica Greca et Latina. La ricerca ha avuto come argomenti la
teoria della composizione latina, l’orazione ornata di Cicerone e la monografia
di Tacito sulla Germania.

L’attività della cattedra di Didattica delle lingue e letterature classiche ha
privilegiato la didattica linguistica col completamento della pubblicazione della
grammatica latina per principianti con una nuova serie di testi latini ausiliari an-
che illustrati, destinati alle scuole secondarie. Notevole successo continua a ri-
scuotere il dizionario dei termini contemporanei, progettato da J. Mir e C. Cal-
vano. La ricerca ha privilegiato il quadro storico della teorizzazione grammati-
cale dalla Sofistica ai più recenti sviluppi della grammatica generativo-trasfor-
mazionale.

L’attività della cattedra di Storia della Letteratura Cristiana Antica Latina ha
continuato l’approfondimento dell’identità della disciplina e del metodo di ap-
proccio agli antichi autori cristiani latini, pubblicando in internet, a titolo speri-
mentale, alcune suggestioni sotto il nome generico di Christianistica I, e Chri-
stianistica II. In internet si è pure aperto un forum per la discussione sull’edizio-
ne critica del prof. B. Amata dell’Adversus Nationes di Arnobio, la cui tradu-
zione italiana – Arnobio, Difesa della vera religione – ha visto la luce nell’anno
2000. Nello stesso ambito di ricerca si colloca la Latinitas Christiana e le sue
specificazioni: 1. Latinitas Liturgica, 2. Latinitas Patristica, 3. Latinitas Canoni-
ca, 4. Latinitas Ecclesiastica, 5. Latinitas Scholastica. Si è portata avanti anche
la ricerca sui carmi cristiani e sull’influsso dell’epicureismo nell’apologetica.

La cattedra di Storia della Letteratura Cristiana Antica Greca ha continuato
la serie delle letture e delle relative pubblicazioni su Origene in collaborazione
con altre Facoltà dell’UPS. La ricerca ha avuto come sfondo culturale e dottri-
nale i secoli IV e V ed ha continuato a privilegiare le aree di ‘laicità’ negli scrit-
tori cristiani dei primi secoli. Particolarmente seguita è stata la lettura di testi
gnostici cristiani tenuta dal prof. Manlio Simonetti. Nel settore Bizantino spe-
ciale attenzione è stata data alla letteratura demotica. Alla cattedra è pure asse-
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gnata la metodologia del lavoro scientifico, che si è concretizzata in esercitazio-
ni pratiche e nella presentazione dell’informatica a servizio delle edizioni ed
elaborazioni di testi latini e greci.

L’attività della Cattedra di Letteratura Latina Classica ha privilegiato il set-
tore istituzionale della disciplina con particolare attenzione all’età augustea. Nel
settore linguistico si è approfondita la coniugazione verbale fuori dell’indicativo
e numerose sono state le esercitazioni sui vari usi del congiuntivo. Per i nuovi
iscritti si è tenuto un apposito corso di introduzione alla filologia classica, cura-
to dal prof. G. Tokarski. Le nozioni elementari introduttive sono state affidate al
prof. Gianluca Orsola.

L’attività della cattedra di Letteratura Greca Classica si è svolta particolar-
mente nel settore istituzionale, curando un’ulteriore edizione delle Litterarum
Graecarum Institutiones in lingua latina e continuando a promuovere rappresen-
tazioni di drammi classici greci nel Palazzo della Cancelleria, in occasione della
proclamazione dei vincitori del Certamen Vaticanum, promosso dall’Opus Fun-
datum Latinitas. Il settore linguistico è stato curato, in metodologia comparata
col latino, dal prof. G. Tokarski.

L’attività della cattedra di Glottologia si è concentrata sia nell’insegnamento
impegnativo delle lingue nella loro evoluzione storica, sia nella continuazione
della stesura di specifici dizionari etimologici, che coinvolgono anche la colla-
borazione di altre università, italiane e straniere. Particolare attenzione è stata
rivolta alla morfologia storica del verbo greco e latino nelle sue formazioni mo-
dali e tematiche.

L’attività della cattedra di Medievistica ha mirato specialmente alle compo-
nenti della lingua letteraria e alla sua evoluzione in età umanistica e moderna. In
particolare notevole sviluppo ha avuto la trattazione del Platonismo cristiano at-
torno a Chartres e l’opera di Severino Boezio. La Latinitas canonica ha privile-
giato la composizione di Libelli e Difese in ambito processuale.

La cattedra di Storia e Archeologia ha promosso diverse iniziative a sfondo
artistico-culturale con visione diretta di complessi monumentali. Speciale atten-
zione è stata data all’epigrafia e all’arte paleocristiana.

Nell’anno 2000-2001 ha conseguito il dottorato Ngaki Misoti Hippolite con
una dissertazione sui Martyrum carmina di Prudenzio, con particolare riguardo
alla figura del martire e alla sua espressione poetica negli Inni prudenziani, coi
relativi moduli ereditati dagli autori classici.

Nel periodo estivo la Facoltà dal 21 agosto al 22 settembre ha gestito i corsi:
di lingua italiana per stranieri, di latino e di greco, per ecclesiastici e laici, in
special modo per gli Studenti delle Facoltà pontificie romane.

3. In memoriam

Due lutti in quest’anno accademico hanno colpito profondamente la Facoltà.
Il 26 giugno 2001 moriva all’età di 83 anni il prof. Antonio Quacquarelli, da an-
noverare tra i fondatori della Facoltà e tra i più convinti consiglieri per la pro-
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grammazione più che ventennale dei Convegni di Catechesi Patristica. La sua
opera di docenza nella Facoltà di Lettere ha avuto per oggetto soprattutto il
campo della retorica classica, con particolare sguardo alla numerologia patristi-
ca, della quale ha lasciato splendidi saggi in diverse riviste.

Non meno grave è stata la scomparsa del salesiano prof. Don Calogero Rig-
gi, avvenuta il primo settembre 2001, all’età di 87 anni, da annoverare anch’egli
tra i coraggiosi veterani che fin dalla prima ora hanno prestato la loro opera di
docenza nella Facoltà. Il suo messaggio ideale è stato doverosamente raccolto
nelle tre sillogi Epistrophe, Mesotes, Christomathia, in occasione delle date giu-
bilari del 75° di età, 50° e 60° di ordinazione presbiterale.



120

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 mon-
do giovanile e popolare, ma anche in obbedienza ai vari interventi che il Magi-
stero ha rivolto alle Università per un maggior impegno nell’ambito della co-
municazione sociale. Molti hanno partecipato alla messa a punto del progetto e
poi alla sua realizzazione, ma un ricordo e un ringraziamento particolarmente ri-
conoscente vanno al Rettore Maggiore di allora, don Egidio Viganò, che ha so-
stenuto 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, com-
prensivo anche di alcuni corsi di tipo filosofico e teologico. Mentre i sacerdoti
potevano 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
cambiano: l’unico prerequisito (di tipo scolastico) è ora il titolo di scuola supe-
riore.

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-
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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).

– Per quanto riguarda il dottorato la Facoltà prosegue con il progetto messo
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a punto in questi anni, per superare la formula che vede lo studente quasi unica-
mente impegnato a condurre uno studio spesso settoriale. Al dottorando la FsCS
chiede anzitutto di completare la sua preparazione teorica nel Seminario di dot-
torato, sotto la guida di un docente insieme agli altri colleghi, in modo da giun-
gere ad una conoscenza organica ed ampia dei problemi e delle teorie della co-
municazione 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
valore (giornali o agenzie di informazione, editrici, centri di produzione, centri
di animazione, televisioni, radio, uffici diocesani...) – organizza un curricolo di
specializzazione professionale. Esso prevede uno stage aziendale particolarmen-
te misurato sul progetto dello studente, un gruppo di lezioni e/o seminari e in-
fine la realizzazione di un progetto originale (un programma televisivo o radio-
fonico 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 con-
creto non si separa, anzi li si vuole armonizzare in una sintesi nuova, lo studio
tradizionale fatto sui libri e sulle riviste in biblioteca e l’apprendimento diretto
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 linguaggio dei
media); nella certezza che studiando e lavorando insieme nella comunicazione 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 dell’ope-
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ratività concreta e della creatività porta necessariamente a ridurre drasticamente
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 stu-
denti per anno. Di conseguenza anche le iscrizioni al biennio del Baccalaureato
hanno dei vincoli: poiché gli studenti – a seconda della loro preparazione – pos-
sono 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
CEPEDA Emiro, SDB

Economo
LEWICKI Tadeusz, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

LEVER Franco, SDB
COSTA Giuseppe, SDB
GIANNATELLI Roberto, SDB
LEWICKI Tadeusz, SDB
QUATTROCCHI Ludovica, 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



124

Docenti Invitati:
ABBÀ Giuseppe, SDB
CANGIÀ Caterina, FMA
GAGLIARDI Carlo, Lc
GALLO Luis, SDB
GANNON Marie, FMA
GARCÍA GUTIERREZ Jesús Manuel, SDB
METASTASIO Renata, Lc
NANNI Carlo, SDB
PRESERN Antonio, SDB
PREZIOSI Antonio, Lc
PURAYIDATHIL Thomas, SDB
RESTUCCIA Paolo, Lc
RIMANO Alessandra, Lc
ROCCA Giuseppe, Lc
SANTOS Emil, SDB
SPARACI Paolo, Lc
SPRINGHETTI Paola, Lc
TAGLIABUE Carlo, Lc
TRENTI Zelindo, SDB
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 organi-
ca, 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
WOJTALIK Cinthia, Delegato degli studenti
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DOCENTI

ALBERICH SOTOMAYOR Emilio, SDB
ALESSI Adriano, SDB
ANTHONY Francis-Vincent, SDB
ATTARD Fabio, SDB
BAJZEK Jože, SDB
BUZZETTI Carlo, SDB
CARLOTTI Paolo, SDB
CIMOSA Mario, SDB
ESCUDERO Antonio, SDB
GALLO Luis, SDB
GARCÍA GUTIERREZ Jesús Manuel, SDB
LIOY Franco, SDB
MARITANO Mario, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB
PALOMBELLA Massimo, SDB
PALUMBIERI Sabino, SDB
PASQUATO Ottorino, SDB
SEMERARO Cosimo, SDB
THURUTHIYIL Scaria, SDB
TRENTI Zelindo, SDB
VALENTINI Donato, SDB
VICENT Rafael, 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,
la Facoltà di Scienze dell’Educazione (FSE), attraverso l’Istituto di Psicologia
dell’Educazione, intende favorire una più qualificata tutela e promozione della
salute mentale e una più significativa realizzazione della terapia dei disturbi psi-
chici, 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.

Essa mira a promuovere l’avvicinamento tra teoria e prassi nelle attività ac-
cademiche 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 Cli-
nica fa riferimento ad un’antropologia di carattere umanistico-personalistico,
secondo la quale sono interpretati i contenuti di consulenza (realtà psicologica,
obiettivi terapeutici, ecc.) ed è integrata l’operazionalità o la strumentalità degli
interventi e dei procedimenti terapeutici elaborati dai diversi modelli di relazio-
ne di aiuto psicologico.

Il corso quadriennale si inserisce nell’ambito di quanto previsto negli Statuti
UPS, art. 108; Ord. 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 singoli parteci-
panti.

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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Il Gruppo Gestore (GG) della Scuola programma attività pratiche e di super-
visione in istituzioni, a norma di legge.

La frequenza è obbligatoria e necessaria per poter conseguire il Diploma.

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, preve-
de il superamento di un esame scritto e di un colloquio con due membri del
Gruppo Gestore.

Ai candidati si richiede una conoscenza funzionale della lingua inglese.

Esami e diploma

Ogni anno si verificherà il profitto nelle attività attraverso i corrispondenti
esami; alla fine del ciclo di studi è previsto un esame finale e la discussione cri-
tica 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

Responsabile della Scuola è la FSE tramite l’Istituto di Psicologia dell’Edu-
cazione, che gestisce la Scuola attraverso un Gruppo Gestore.

Direttore e Coordinatore
SCILLIGO Pio, SDB

GRUPPO GESTORE

SCILLIGO Pio, SDB
ARTO Antonio, SDB
FIZZOTTI Eugenio, SDB
MACARIO Lorenzo, SDB
MASTROMARINO Raffaele, Lc
MESSANA Cinzia, Lc
NANNI Carlo, SDB
RONCO Albino, SDB
REPOSATI Francesco, Rappresentante degli studenti
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DOCENTI

AMMANITI Massimo, Lc
ARDIZZONE Mario, Lc
ARTO Antonio, SDB
AVALLONE Francesco, Lc
BERGERONE Chiara, Lc
BIANCHINI Susanna, Lc
CASTELLAZZI Luigi Vittorio, Dc
CARBONE Luisa, Lc
CERIDONO Davide, Lc
DE LUCA Maria Luisa, Lc
DE NITTO Carla, Lc
DE PAOLI Luigi, Lc
FERRO Maria, Lc
FIZZOTTI Eugenio, SDB
FRUTTERO Lucia, Lc
GENTILOMO Adriano, Lc
GIANOLI Ernesto, SDB
INGLESE Rita, Lc
LIOTTI Giovanni, Lc
LIVERANO Antonella, Lc
MACARIO Lorenzo, SDB
MASTROMARINO Raffaele, Lc
MESSANA Cinzia, Lc
MILIZIA Maria, Lc
MOLAIOLI Gloria, Lc
MORO Alfredo, Lc
PALUMBIERI Sabino, SDB
POLÁČEK Klement, SDB 
PUGLISI ALLEGRA Stefano, Lc
PUNZI Ignazio, Lc
RICCI Carlo, Lc
ROMANO Fausta, Lc
ROSSO Milena, Lc
SCILLIGO Pio, SDB
SCOLIERE Maria I., Lc
SOLANO Luigi, Lc
TOSI M.Teresa, Lc
ZAVATTINI Giulio Cesare, Lc
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
IN PEDAGOGIA RELIGIOSA

La proposta e le sue motivazioni

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.

L’esigenza di una formazione permanente in grado di integrare e affinare
nuove competenze si va imponendo nel rapido evolversi delle istituzioni educa-
tive, specialmente scolastiche.

L’attuale esperienza nazionale è segnata da uno sforzo considerevole di ele-
vare il livello di preparazione e di competenza professionale nei singoli settori
dell’educazione religiosa.

In particolare la fondazione piuttosto capillare di Istituti Superiori di Scienze
Religiose (ISSR) sembra garantire una seria e articolata formazione di base. Si
impone l’esigenza di una qualifica ulteriore mirata a specializzazione e perfe-
zionamento in settori specifici: anche tenendo conto che l’orientamento attuale
in Italia va delineando spazi di qualificazione professionale a partire dal currico-
lo di base e delega ai centri universitari l’impegno di promuovere la formazione
in servizio.

La Facoltà di Scienze dell’Educazione, soprattutto attraverso l’Istituto di Ca-
techetica, si è da tempo preoccupata di secondare la formazione e promuovere il
perfezionamento degli operatori nei vari ambiti dell’educazione religiosa.

Sulla base di queste urgenze e di una domanda vasta e esplicita prende avvio
il curricolo di specializzazione biennale di 2° grado – Corso di specializzazione
in Pedagogia religiosa – per qualificare soprattutto operatori con responsabilità
e compiti di formazione religiosa in ambito ecclesiale e scolastico.

Oltre all’area dottrinale-teologica, per lo più sostanzialmente coperta dai cor-
si già frequentati per il conseguimento del Magistero o della Licenza ecclesia-
stici, vengono privilegiate nella qualificazione:

– l’area delle scienze dell’educazione;
– l’area delle scienze della religione;
– l’area delle scienze della comunicazione.

Finalità e competenze

Si intendono preparare persone capaci di dirigere o collaborare nella coordi-
nazione/direzione diocesana o zonale di una corretta pastorale scolastica nei di-
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versi ambiti della progettazione, programmazione, animazione, promozione e
formazione; in grado inoltre di assumere la docenza in corsi di formazione per
catechisti dal livello di base a quello degli Istituti di Scienze Religiose (ISR).

Si intende dar loro, a livello teorico ed operativo, una conoscenza critica del-
l’evoluzione dell’Educazione religiosa scolastica in ambito europeo e nazionale
(italiano soprattutto), nei suoi livelli legislativi, organizzativi, contenutistici e
metodologici, introducendoli alle migliori produzioni scolastiche (in particolare
italiane), e agli strumenti di progettazione, di sperimentazione e di valutazione
più accreditati.

Ovviamente si terrà conto in particolare delle indicazioni del magistero ita-
liano circa l’IRC (Conferenza Episcopale, Ufficio Catechistico Nazionale, ecc.),
delle pubblicazioni, riviste, esperienze italiane nell’ambito della pastorale scola-
stica. Soprattutto, della mediazione costituita dal recente Concordato e succes-
sive Intese.

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 qualificarne l’identità professionale e
contemporaneamente abilita ad intervenire nella qualifica-aggiornamento per gli
ambiti di specifica competenza scolastica.

Quindi 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 e comunitarie in grado di me-

diarne la maturazione;
• delle interazioni interpersonali che lo favoriscono;
• delle dinamiche interrelazionali che suppone.

Valore

A conclusione del Corso viene conferito il Diploma di Specializzazione
post-lauream in pedagogia e pastorale catechetica. Riconosciuto dalla Confe-
renza Episcopale Italiana (dal Ministero della Pubblica Istruzione).

Coordinatore
TRENTI Zelindo, SDB

GRUPPO GESTORE

TRENTI Zelindo, SDB
ALBERICH SOTOMAYOR Emilio, SDB
BISSOLI Cesare, SDB
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DE SOUZA Cyril, SDB
GEVAERT Joseph, SDB
GIANETTO Ubaldo, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB

DOCENTI

BISSOLI Cesare, SDB
DE SOUZA Cyril, SDB
FIZZOTTI Eugenio, SDB
GIANETTO Ubaldo, SDB
GIANOLI Ernesto, SDB
LEWICKI Tadeusz, SDB
MALIZIA Guglielmo, SDB
MORANTE Giuseppe, SDB
PASQUALETTI Fabio, SDB
TRENTI Zelindo, SDB
ZANNI Natale, SDB
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SOLENNE APERTURA
DELL’ANNO ACCADEMICO 2000-2001

Lunedì 9 ottobre 2000

Programma

Ore 9.30 Chiesa parrocchiale S. Maria della Speranza. Concelebrazione Eu-
caristica presieduta dal Vicario del Rettor Maggiore, Rev.mo Don Luc Van
Looy.

Ore 11.15 Aula Paolo VI dell’Università. Atto accademico di inaugurazione
dell’anno accademico 2000-2001, presieduto dal Rettor Maggiore dei Salesiani
e Gran Cancelliere dell’UPS, Rev.mo Don Juan Edmundo Vecchi..

Corale iniziale: Psallite
Musica: V. Miserachs; Testo: dalla Liturgia
Coro dell’Università, diretto dal M° M. Palombella, sdb; al pianoforte Mons. V. Misera-
chs

Relazione introduttiva del Rettore, Don Michele Pellerey

Relazione del Segretario Generale, Don Jaroslaw Rochowiak

Intervento del Prefetto della Biblioteca, Don Juan Picca

Intervento del Coordinatore della Pastorale Universitaria, Don Enrico dal
Covolo

Consegna della medaglia dell’UPS ai Docenti emeriti

Premiazione degli Studenti per l’eccellenza dei risultati

Proclamazione dell’apertura dell’Anno Accademico 2000-2001

Corale finale: Sapientiam dedit illi
Musica: L. Lasagna; Testo: R. Uguccioni; Armonizzazione e strumentazione: V. Misera-
chs
Coro dell’Università.



136

RELAZIONE DEL RETTORE

1. Nell’anno del grande Giubileo

Nel suo 60° anniversario dalla fondazione, l’Università Pontificia Salesiana
ha voluto celebrare il suo Giubileo in maniera particolarmente solenne presso la
tomba di S. Pietro. Il 16 marzo docenti, non docenti, personale ausiliario e stu-
denti si sono uniti per vivere una giornata memorabile. Eravamo tanti. Difficile
contarci, ma certo intorno ai 1500. Verso le 9 del mattino ci siamo raccolti pres-
so la statua di S. Paolo, che campeggia all’inizio del sagrato della Basilica. Poi
ci siamo mossi verso l’Obelisco centrale dove ci ha raggiunti, vestito dei sacri
paramenti, il Presidente della nostra celebrazione: Sua Eccellenza Mons. Carlos
Filipe Ximenes Belo, Amministratore Apostolico di Dili (Timor Est), premio
Nobel per la Pace nel 1996. Nel segno della pace e della riconciliazione è quindi
iniziato il nostro pellegrinaggio in forma di processione verso la Basilica Vati-
cana. Il corteo si è mosso una volta udito il suono della tromba giubilare e, can-
tando le litanie dei Santi, è giunto nell’atrio della Basilica, presso la Porta Santa.
Qui abbiamo fatto una sosta per leggere il passo evangelico nel quale Gesù par-
la di sé come porta della salvezza. Mons. Belo per primo, poi tutti noi abbiamo
attraversato la Porta Santa e proseguito il cammino entro la Basilica passando
accanto alla statua bronzea di S. Pietro, sopra la quale è la statua di S. Giovanni
Bosco.

I sacerdoti si sono recati, quindi, in Sacrestia per rivestirsi dei paramenti sa-
cri, mentre gli altri prendevano posto nell’abside della Basilica presso la Catte-
dra di S. Pietro. Mons. Belo con i molti concelebranti, tra i quali il Rettore del-
l’Università e il Superiore religioso della Visitatoria dell’UPS, D. Francesco
Cereda, sono anch’essi giunti all’altare della Cattedra ed ha avuto inizio la S.
Messa. Il coro dell’Università diretto dal M° Massimo Palombella ha animato
musicalmente la cerimonia. Nella sua omelia Mons. Belo ha ripercorso ideal-
mente le tappe del nostro pellegrinaggio giubilare ricordando come esso in real-
tà abbia avuto inizio da molto lontano: “Qui ci sono rappresentanti dell’Asia,
dell’Africa, dell’America, oltre che dell’Europa. Io stesso sono giunto qui a ce-
lebrare il Giubileo venendo da una terra lontana, che ha vissuto e vive una sua
Pasqua, un passaggio sulle orme di Cristo sofferente, ma che crede e spera nella
Risurrezione”. E ha ricordato, ringraziando tutti, l’ammontare delle offerte rac-
colte dall’Università a favore della Chiesa che ha tanto sofferto a Timor Est, cir-
ca quaranta milioni.

Terminata la S. Messa, ci siamo recati nella grande Aula Paolo VI progettata
dall’architetto Pier Luigi Nervi. Qui ci hanno accolto Sua Eminenza il Card.
Sodano, Segretario di Stato di Sua Santità, S.E. Mons. Tarcisio Bertone, Segre-
tario della Congregazione per la Dottrina della Fede, D. Raffaele Farina, Prefet-
to della Biblioteca Apostolica Vaticana, ambedue ex Rettori dell’Università, il
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Rettore e il Superiore della Visitatoria. Il Card. Sodano ha quindi guidato una
meditazione sulla Chiesa nostra madre commentando la frase di Santa Teresa
del Bambin Gesù: “Io amo la Chiesa mia madre”, aggiungendo: “A nome del
Santo Padre, io vi saluto di cuore e vi dico tutta la stima e l’affetto con cui il Pa-
pa Giovanni Paolo II segue il cammino della vostra benemerita Istituzione. Per-
sonalmente sono poi molto lieto di essere io a portarvi la Benedizione del Suc-
cessore di Pietro”. Egli ha concluso le sue parole ricordando quanto D. Giusep-
pe Quadrio, già Decano della Facoltà di Teologia e morto in concetto di santità,
lasciava come ricordo ai suoi alunni il 28 giugno 1957: “Se a un povero uomo
come me fosse lecito pensare a un motto da incidersi sulla mia tomba, io sarei
estremamente orgoglioso se, con qualche verità, si potesse scrivere sulla pietra
del mio sepolcro: ‘Ha amato la Chiesa’. Sia comunque davvero questo l’anelito
supremo di tutta la nostra vita: amare la Chiesa come la ama Cristo”.

Alla fine di tutta la mattinata, un gradito e ricco rinfresco ha concluso la no-
stra manifestazione giubilare. È stata un’esperienza vivamente partecipata, mol-
to intensa e indimenticabile. In questa occasione voglio ringraziare pubblica-
mente quanti si sono impegnati per realizzare questo nostro significativo evento.

La nostra manifestazione, d’altra parte, ha avuto un suo particolare seguito
nello svolgimento del Giubileo delle Università, che ha coinvolto un numero as-
sai elevato dei nostri docenti a livello sia di organizzazione, che di attuazione di
alcuni dei 59 convegni che si sono svolti tra il 5 e l’8 di settembre 2000. Vorrei
citare solo quelli internazionali promossi congiuntamente ad altre Istituzioni
Universitarie su: a) Paideia e Humanitas. Per la pace nel terzo millennio; b) Al-
l’eterno dal tempo. Percorsi e confronti linguistico-letterari dal primo al terzo
millennio; c) Informazione, valori, democrazia; d) Fenomeno religioso oggi:
tradizione, mutamento, negazione?

In questo contesto è stato vissuto anche un suggestivo incontro di docenti
universitari salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice insieme con il Rettor
Maggiore e la Madre Generale. È stata una serata molto significativa, anche per-
ché segnava un momento di riflessione e presa di coscienza dell’impegno sale-
siano nel campo della formazione superiore. In quest’anno, oltre alla nostra
Università e alla Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” e ai circa tren-
ta Centri affiliati o aggregati, i salesiani e le salesiane sono impegnati in un’altra
trentina di Istituzioni universitarie sparse in Europa, nelle Americhe e in Asia.

Sento il dovere di rivolgere un grazie cordiale a tutti gli organizzatori e ai
partecipanti a questo insieme di iniziative, in particolare a quanti hanno svolto
ruoli di notevole responsabilità a livello di preparazione e attuazione delle mani-
festazioni comuni: dalla presidenza e partecipazione al Comitato liturgico alla
animazione della mattinata del 9 settembre nell’Aula Paolo VI con l’Udienza
del S. Padre e la S. Messa Giubilare in Piazza S. Pietro. Basti citare qui il ruolo
svolto dal Coro Interuniversitario e dal suo Direttore.

2. Uno spazio europeo per la ricerca e la formazione universitaria
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Più di 550 università associate alla Conferenza dei Rettori d’Europa e molte
delle Conferenze dei Rettori delle Università dei Paesi europei stanno confluen-
do in un’unica organizzazione che rappresenterà tutto il mondo accademico pre-
sente in Europa. Il processo è in atto e si concluderà nel prossimo anno. Anche
la nostra Università, come l’Università Gregoriana e quella Lateranense, parte-
cipa alla erigenda Associazione delle Università d’Europa. I caratteri specifici
che vengono richiesti per poter aderire, oltre che ad alcuni dettagli strutturali,
sono sostanzialmente tre: a) essere attive da più di cinque anni; b) essere orga-
nizzate con almeno tre Facoltà; c) aver già assegnato i titoli di dottorato a un
congruo numero di studenti. Questa confluenza delle organizzazioni universita-
rie europee preesistenti in un’unica organizzazione è speculare a due movimenti
che a poco a poco si stanno sviluppando sia all’interno dell’Unione Europea, sia
del Consiglio d’Europa, sia mediante incontri tra i Ministri delle Università: a)
costituire uno spazio comune per la ricerca; b) armonizzare i vari sistemi uni-
versitari in maniera da favorire sia la mobilità di docenti e studenti, sia il rico-
noscimento degli studi fatti nelle varie sedi universitarie.

La ricerca di armonizzazione deriva dalla necessità di affrontare alcune con-
trapposte esigenze provenienti da molte direzioni. Da una parte c’è la richiesta
di una vicinanza maggiore alle attese di un mondo giovanile sempre più impe-
gnato negli studi superiori, dall’altra la spinta dell’universalizzazione, non vor-
rei usare la parola globalizzazione, della ricerca, dello studio, della formazione.
In Europa si sta cercando con molta fatica di favorire la mobilità dei giovani,
cosa che però ha poco senso se non è accompagnata da un deciso valore aggiun-
to. Non è il puro girovagare tra le varie università che aiuta a crescere in cultura
e professionalità. Esistono alcune condizioni di varia natura: economica; di ac-
coglienza e alloggio; di riconoscimento non solo di singoli corsi, ma di interi
semestri; ecc. Non indifferente è poi il livello di specializzazione che viene ri-
cercato. Infatti, le Università, nello schema formativo ormai adottato dai vari
Paesi, debbono offrire due tipi fondamentali di servizi formativi: a) una forma-
zione superiore di base orientata in due direzioni: istituzionale e professionale;
b) una specializzazione superiore sia professionale, sia culturale, sia di ricerca.
Nel primo caso è centrale la qualità della didattica, dell’orientamento, del soste-
gno. Nel secondo è l’eccellenza della ricerca e della qualificazione proposta che
costituisce la qualità.

In Italia è entrato in vigore il Decreto che modifica la struttura degli studi
universitari. I percorsi sono: un triennio di studi che consente di conseguire un
primo titolo legale, la laurea; segue un biennio, che conduce a un secondo titolo
legale, la laurea specialistica; infine, un triennio di studi che conduce al dottora-
to di ricerca. Alla laurea di base e a quella specialistica possono, in qualche caso
devono, seguire uno o più anni di specializzazione denominati Master. Le classi
di laurea sono quarantadue, tra cui quelle in Discipline letterarie; Discipline per
il servizio sociale; Lingue e culture moderne; Scienze della comunicazione;
Scienze dell’educazione e della formazione; Scienze e tecnologie delle arti, del
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design, della moda, della musica e dello spettacolo; Scienze filosofiche; Scienze
giuridiche; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze sociali per la cooperazione
e lo sviluppo; Scienze sociologiche; Scienze storiche. Alcuni atenei italiani
hanno già attivato corsi di laurea che intendono rientrare in queste classi. Gli al-
tri Paesi europei hanno già, o stanno adattando, i curricoli universitari secondo
il modello prefigurato dall’accordo firmato da 29 paesi europei a Bologna nel
giugno del 1999. Nel giugno del 2001 vi sarà a Praga una nuova riunione dei
Ministri dell’Università per verificare lo stato di avanzamento del progetto.

Come sapete, noi abbiamo appena concluso una revisione statutaria, che è
entrata in vigore il 1 gennaio 2000. La nostra Università è di diritto pontificio e
quindi i nostri titoli in Italia sono titoli stranieri. In generale abbiamo un percor-
so di studi articolato secondo un primo ciclo che conduce al Baccalaureato e un
secondo ciclo che porta alla Licenza. Il primo ciclo è strutturato secondo quattro
semestri, cioè due anni di studio, ad eccezione della teologia che ha un percorso
triennale. Il secondo ciclo, eccetto alcuni casi, è organizzato secondo altri quat-
tro semestri, cioè due anni di studio. Inoltre in alcuni casi è possibile iscriversi
al secondo ciclo senza aver ancora ottenuto il titolo di primo ciclo. La sfida
dell’armonizzazione tocca quindi anche la nostra Università. In particolare, ciò
è evidente per quelle Facoltà non direttamente destinate agli studi definiti eccle-
siastici dagli accordi e intese concordatarie, e che come tali sono già riconosciu-
ti dallo Stato italiano e da molti Paesi del mondo. Occorrerà studiare con cura
come armonizzare i loro curricoli con gli orientamenti non solo europei, ma di
gran parte dei Paesi del mondo, senza perdere la nostra peculiare identità. A
esempio, secondo la normativa varata in Italia esistono due classi diverse di lau-
rea per le Scienze psicologiche e per le Scienze dell’educazione e della forma-
zione, come per le Scienze della comunicazione e le Scienze e tecnologie delle
arti, del design, della moda, della musica e dello spettacolo. Questo non vuol di-
re però che non possano esserci gruppi di discipline comuni tra le varie classi di
laurea. Inoltre una stessa Facoltà può attivare più classi di laurea.

Occorrerà modificare questa impostazione e armonizzare il percorso con
quello degli altri Paesi a trovare accordi per il riconoscimento degli studi oltre il
livello già raggiunto. Le strade da seguire sono ormai sostanzialmente quelle.

3. La qualità istituzionale della nostra Università

Tra gli impegni che tutte le università ormai devono affrontare esiste quello
del controllo della qualità istituzionale. Esistono nei vari Paesi varie forme di
verifica della qualità delle diverse Università. In genere si distingue tra valuta-
zione interna, promossa quindi e gestita dalla stessa istituzione, e valutazione
esterna, gestita da organizzazioni indipendenti. Quest’ultima è molto diffusa là
dove esiste una forte competitività tra le varie istituzioni. Anche in Italia avrete
notato come in questi ultimi anni si stanno moltiplicando gli annunci pubblicita-
ri sui giornali. Ma anche sono state messe a punto forme di autovalutazione in-
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terna e, recentemente, è stata avviata una iniziale, anche se ancora non molto at-
tendibile, valutazione comparativa basata su cinque indicatori: la produttività,
cioè il rapporto tra quanti iniziano e quanto giungono al termine degli studi se-
condo tempi regolari e secondo tempi più lunghi; la capacità di attrazione, cioè
quanto l’Università come tale o alcune sue Facoltà e Corsi di laurea sono appe-
tibili per varie ragioni, tra cui l’eccellenza degli insegnamenti e della prepara-
zione degli studenti riconosciuta nel mondo del lavoro e delle professioni; la ri-
cerca, cioè la quantità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti nei vari campi
del sapere; la didattica, indicatore che comprende non solo la soddisfazione de-
gli studenti per la qualità degli insegnamenti, ma anche dei servizi resi per favo-
rire la loro partecipazione; i rapporti internazionali, basati su accordi, collega-
menti sia a livello di ricerca, che di insegnamento.

Anche noi abbiamo iniziato in sordina a raccogliere dati e informazioni, per
ora soprattutto per quanto riguarda la produttività e la didattica. È stato appron-
tato un programma di elaborazione dei dati di segreteria che permette di studiare
i cosiddetti flussi degli studenti: quanti di quelli che hanno iniziato i vari curri-
coli di studio sono arrivati regolarmente al termine dei rispettivi cicli, quanti
hanno abbandonato, quanti sono giunti in ritardo, ecc. Il modello di analisi in-
formatica è ormai pronto. Esso è stato applicato ai flussi studenteschi degli ul-
timi anni e sta dando interessanti indicazioni circa la cosiddetta produttività uni-
versitaria, cioè il grado di perseveranza e di completamento nei tempi previsti
dei propri studi.

La ricerca della qualità istituzionale, attraverso le varie forme di valutazione
proposte, ha per primo scopo quello di assicurare la coerenza tra quanto viene
sviluppato nella e dalla Università e quanto indicato dalla sua missione partico-
lare. La missione specifica della nostra Università è stabilita nell’art. 2 dei suoi
Statuti.

“L’UPS, essendo un’istituzione a servizio della Chiesa, della Società di San
Francesco di Sales e della società umana, si propone come suo scopo caratteriz-
zante di dedicare particolare attenzione allo studio e alla soluzione delle que-
stioni inerenti l’educazione e l’azione pastorale specialmente tra i giovani e i ce-
ti popolari, secondo lo spirito di San Giovanni Bosco”.

Tra i fini più specifici in primo luogo è citato quello della ricerca: “coltivare
e promuovere, mediante la ricerca scientifica, lo studio e il progresso delle
scienze teologiche, delle scienze dell’educazione, delle scienze filosofiche, ca-
nonistiche, delle lettere cristiane e classiche e delle scienze della comunicazione
sociale; e anzitutto approfondire la conoscenza della Rivelazione cristiana e di
ciò che con essa è collegato, enucleare sistematicamente le verità in essa conte-
nute, considerando alla loro luce i nuovi problemi che sorgono, e presentandole
agli uomini dei nostri tempi nella maniera adatta alle diverse culture”.

Quindi viene precisato il fine della formazione: “formare in modo approfon-
dito gli studenti nei rispettivi campi o settori scientifici, in sincera e coerente
adesione alla dottrina cattolica, favorendone pure la formazione continua o per-
manente, per renderli idonei alla ricerca scientifica condotta secondo il metodo
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proprio delle singole scienze, all’insegnamento negli Istituti di ogni grado, an-
che universitari, e allo svolgimento di compiti specifici diversi, così che sia as-
sicurata e promossa la fedele trasmissione e l’organico sviluppo ed applicazione
della dottrina e della pratica pedagogica ereditata da San Giovanni Bosco”.

Ricerca e formazione costituiscono in una Università un binomio inscindibi-
le, da cui deriva la loro vitalità e incidenza culturale. Nel suo discorso agli uni-
versitari il Santo Padre ha affermato:

«Carissimi Professori, anche l’Università, non meno di altre istituzioni, sen-
te il travaglio dell’ora presente. E tuttavia essa rimane insostituibile per la cul-
tura, purché non smarrisca la sua originaria figura di istituzione deputata alla
ricerca e insieme a una vitale funzione formativa – e direi “educativa” – a van-
taggio soprattutto delle giovani generazioni. Questa funzione deve essere posta
al centro delle riforme e degli adattamenti di cui anche questa antica istituzione
può avere bisogno per adeguarsi ai tempi.

Con la sua valenza umanistica, la fede cristiana può offrire un contributo
originale alla vita dell’Università e al suo compito educativo, nella misura in
cui viene testimoniata con energia di pensiero e coerenza di vita, in dialogo cri-
tico e costruttivo con quanti sono fautori di una diversa ispirazione».

Segue nel citato articolo degli Statuti l’indicazione di alcuni compiti di ser-
vizio: a) “offrire un servizio qualificato, in stretta unione con la Gerarchia, sia
alla Chiesa universale, sia alle Chiese particolari, nell’opera di evangelizzazione
e di educazione”; b) “coltivare forme di presenza e di partecipazione, secondo la
propria natura di Università, particolarmente dove esistono problemi concernen-
ti i diritti e la formazione dei giovani, soprattutto più poveri”.

4. Su alcuni elementi caratterizzanti la nostra Università

Nello stesso articolo dei nostri Statuti viene precisato un criterio generale di
realizzazione delle finalità che caratterizzano la missione dell’UPS.

«Questi diversi compiti, convergenti nello scopo primario, si realizzano nel-
l’unità e nell’organicità dell’Università intesa come un tutto, attraverso il
coordinamento, non puramente orizzontale e quasi settoriale, ma funzionale-di-
namico e gerarchizzato, delle Facoltà, dei Dipartimenti, degli Istituti e dei Cen-
tri, e attraverso l’interdisciplinarità della ricerca e dell’insegnamento».

La ricerca e la formazione nella nostra Università si caratterizzano, dunque,
rispetto alle altre istituzioni accademiche romane, per un’attenzione tutta parti-
colare al mondo dell’educazione e della pastorale, intese nella loro più vasta ac-
cezione. Ne deriva la necessità di un dialogo serrato e profondo tra scienze
umane (filosofiche, pedagogiche, psicologiche, sociologiche, economiche, giu-
ridiche e politiche, della comunicazione sociale) e scienze teologiche. Ciò signi-
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fica anche una particolare attenzione ai problemi posti dall’azione educativa e
pastorale e alla formazione di ricercatori, dirigenti e operatori in tale ambito. È
quanto sottolineava il Santo Padre nel discorso precedentemente citato:

“Oggi la più attenta riflessione epistemologica riconosce la necessità che le
scienze dell’uomo e quelle della natura tornino a incontrarsi, perché il sapere
ritrovi una ispirazione profondamente unitaria. Il progresso delle scienze e del-
le tecnologie pone oggi nelle mani dell’uomo possibilità magnifiche, ma anche
terribili. La consapevolezza dei limiti della scienza, nella considerazione delle
esigenze morali, non è oscurantismo, ma salvaguardia di una ricerca degna
dell’uomo e posta al servizio della vita.

Fate in modo, carissimi Uomini della ricerca scientifica, che le Università
diventino “laboratori culturali” nei quali tra teologia, filosofia, scienze dell’uo-
mo e scienze della natura si dialoghi costruttivamente, guardando alla norma
morale come a un’esigenza intrinseca della ricerca e condizione del suo pieno
valore nell’approccio alla verità”.

La dedizione a tale missione comporta necessariamente una intensa collabo-
razione all’interno e all’esterno delle diverse Facoltà e un contatto permanente
con il mondo dell’azione. Una delle intuizioni originarie nell’avvio di questa
Istituzione è stata quella di mantenere uno stretto dialogo tra discipline di loro
natura prevalentemente speculative e discipline che si avvalgono sistematica-
mente di metodologie di natura empirico-sperimentale sia qualitativa che quan-
titativa. Credo necessario rinsaldare questa prospettiva, anche perché qualcuno
ha fatto notare che tale dialogo può essersi affievolito nel tempo, anche per una
certa carenza di docenti particolarmente competenti nel guidare studi e ricerche
nella seconda prospettiva. Ciò risulta tanto più importante in quanto, rispetto ad
altre istituzioni accademiche romane, si accentua nell’UPS l’orientamento a
fondare sia da un punto di vista ermeneutico, sia scientifico la professionalità
nei diversi campi d’azione: pastorale, in particolare giovanile; catechetico; pe-
dagogico; scolastico; psicologico; sociale; comunicativo di massa; formativo, in
particolare nell’ambito vocazionale; spirituale; ecc.

Per favorire la ricerca, specialmente quella sul campo, e la sua documenta-
zione è stato costituito il Centro di Ricerca ed Elaborazione Dati Interfacoltà.
Esso deve essere dotato di un suo fondo, di sue strutture, di suo personale. La
sue finalità sono quelle riconosciute dal Senato accademico secondo tre settori
specifici: ricerca, formazione, strumenti e rete. Un primo compito è stato quello
di favorire una migliore organizzazione della rete telematica interna ed esterna.
Si è così avviato un secondo canale telefonico dedicato accanto a quello prece-
dentemente attivato in concorso con l’Associazione URBE, senza cambiare, al-
meno per il momento, il nome del nostro dominio. Un secondo impegno è stato
quello di elaborare un modello di analisi automatica dei flussi studenteschi se-
condo le varie Facoltà e curricoli. Il modello è ormai pronto e se ne è sviluppata
una prima applicazione relativa agli ultimi cinque anni. I risultati verranno
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quanto prima discussi nelle sedi appropriate. Un terzo impegno riguarda una
raccolta sistematica della documentazione relativa all’attività di ricerca e speri-
mentazione svolta dalla nostra Università ai vari livelli, e la predisposizione di
un rapporto annuale da pubblicare sull’Annuario dell’Università. Un ambito as-
sai rilevante riguarda la formazione e assistenza degli studenti impegnati in atti-
vità di ricerca positiva sia in vista della Licenza, sia, specialmente, del dottora-
to. Per questo verrà attrezzato uno spazio specifico a loro dedicato e adeguata-
mente attrezzato e sarà reso disponibile il personale necessario. Vorrei indire
poi nel corrente anno accademico un concorso aperto ai docenti stabili e non
stabili di questa Istituzione per una proposta, debitamente progettata nei suoi
obiettivi, metodi, strumenti e impegni finanziari, riguardante una ricerca a carat-
tere sia interdisciplinare, sia internazionale e che coinvolga, quindi, più Facoltà.
Le proposte verranno valutate da un’apposita commissione e quella che risulterà
più coerente con i fini dell’iniziativa, qualitativamente migliore e fattibile sul
piano dell’impegno economico verrà finanziata a cura del Rettorato.

Ma ogni istituzione universitaria si distingue oltre che per la sua peculiare
missione, anche per il particolare stile nello sviluppare le relazioni tra docenti e
studenti, tra i docenti e quelle stesse tra studenti. È quello che viene spesso de-
nominato il clima di una istituzione. In una università che si richiama al sistema
educativo di S. Giovanni Bosco il tipo di clima evocato è dallo stesso fondatore
definito “famigliare”. La familiarità, cioè l’immediatezza dei rapporti e la fidu-
cia reciproca, costituiscono la base per poter sviluppare i processi formativi che
sono previsti dai vari curricoli di studio. È questa una delle qualità che permet-
tono di definire “salesiana” anche una Università..

5. Elementi di novità

La nomina del nuovo Vice Rettore, d. Riccardo Tonelli, oltre che per le qua-
lità del professore e il riconoscimento nelle votazioni sia del Senato, sia del Col-
legio dei docenti, offre l’occasione per affidare a lui il compito di guidare l’Uni-
versità nella verifica della qualità della didattica e nel suo miglioramento, nella
promozione dell’uso ordinato e aggiornato delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, nel favorire lo sviluppo del Centro di Ricerca ed Elabora-
zione Dati Interfacoltà. D’altra parte era necessario anche curare le relazioni
dell’Università non solo con le Autorità dirette da cui dipendiamo, ma anche
quelle italiane e internazionali e le organizzazioni universitarie mondiali ed eu-
ropee, i Centri collegati con la nostra Università. Per questo è stato nominato un
secondo Vice Rettore nella persona di d. Enrico dal Covolo, ex Decano della
Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche. Mi preme in questo momento ringrazia-
re il Vice Rettore uscente d. Angelo Amato, che nei passati tre anni ha dedicato
particolare impegno nella cura dell’Editrice LAS, della Rivista Salesianum e del
Consiglio di Amministrazione dell’UPS, oltre a svolgere le consuete funzioni di
Vice Rettore.
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Come avete potuto notare l’edificio destinato ad accogliere la Biblioteca ge-
nerale e le Biblioteche particolari è in stato di avanzata costruzione. Speriamo
che esso sia pronto entro questo anno accademico e possa permettere di avviare,
almeno parzialmente, alcuni dei suoi servizi nell’anno accademico 2001-2002.
Nel frattempo la Biblioteca centrale ha cercato di migliorare la collocazione dei
suoi più di settecentomila volumi. Le acquisizioni dell’anno accademico hanno
raggiunto i 9000 volumi. Le schede elettroniche elaborate nel periodo per il solo
settore librario sono state circa 24000, portando così a più di 420 mila record lo
schedario elettronico. Con il presente anno civile la digitalizzazione del cosid-
detto pregresso potrà dirsi sostanzialmente conclusa. Le riviste conservate nelle
Biblioteche dell’Università hanno raggiunto il numero di 1600. Un vivo ringra-
ziamento va a tutto il personale, e in particolare al Prefetto della Biblioteca prof.
d. Juan Picca, per il servizio prestato, che risulta sempre più apprezzato e richie-
sto.

Un cambiamento notevole si è avuto nel caso della Editrice LAS. Con il
nuovo anno accademico la Direzione dell’Editrice LAS è stata affidata al prof.
Giuseppe Morante. Il sig. Matteo Cavagnero continuerà a coprire la responsabi-
lità per il settore tecnico e produttivo, mentre daranno il loro apporto significa-
tivo sul piano della contabilità e di vari servizi gestionali l’Economo dell’Uni-
versità d. Carlo Lievore e sul piano della Propaganda e diffusione il Direttore
dell’Ufficio Stampa e Propaganda d. Giuseppe Costa. D. Giuseppe Zucchelli,
dopo molti anni di grande impegno nella gestione commerciale e promozionale
dell’Editrice e di Direzione del negozio, ha lasciato l’Università per essere tra-
sferito ad altri incarichi presso la nostra Casa generalizia. A lui vada il nostro
più sentito grazie e augurio per il nuovo impegnativo incarico.

Per la prima volta nel corso dell’anno accademico è stato pubblicato l’An-
nuario dell’Università relativo all’anno accademico 1998-99. L’Annuario di una
istituzione costituisce la sintesi documentaria della sua vita e delle sue realizza-
zioni. Nel nostro caso esso raccoglie le informazioni relative alla struttura e
funzionamento generale dell’Università, la presentazione di quanto fatto sia co-
me Servizi generali, che come singole Facoltà, Dipartimenti, Istituti, Centri e
singoli docenti. Esso rappresenta la relazione generale annuale della nostra Uni-
versità e come tale viene presentato alla Congregazione per l’Educazione Catto-
lica, dalla quale noi dipendiamo come Istituzione della Santa Sede.

L’UPS si colloca nel contesto delle Istituzioni universitarie ecclesiastiche e
pontificie romane. Si tratta di cinque Università, che hanno più di tre Facoltà al
loro interno; tre Atenei, che hanno 3 Facoltà al loro interno; 4 Facoltà autono-
me; 12 Istituti superiori specializzati. Gli studenti che le frequentano sono circa
diciottomila duecento cinquanta. I docenti sono complessivamente circa 1200,
mentre le biblioteche contengono quasi 5 milioni di volumi. Collegate a queste
Università e Atenei ci sono poi complessivamente circa duecento tra Istituti in-
corporati (che danno i titoli di dottorato, licenza e baccalaureato), aggregati (che
danni i titoli di licenza e baccalaureato), affiliati (che danno solo i titoli di bac-
calaureato) e sponsorizzati (che danno titoli di diploma). La Pontificia Universi-
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tà Salesiana contribuisce a questi numeri con circa 1600 studenti, 176 docenti,
circa 750.000 volumi in Biblioteca, 5 aggregazioni, 19 affiliazioni e 4 sponso-
rizzazioni.

6. In memoriam

Tra le notizie tristi del passato anno accademico una di quelle che ci hanno
più colpito è stata la morte dolorosa di d. Massimo Benetello, sacerdote della
Diocesi di Novara, e dottorando in Psicologia. Egli si stava preparando per in-
segnare in questa Università, sviluppando una dissertazione sull’ansia di parlare
in pubblico. Una forma di cancro insidiosa lo ha a poco a poco avvolto con le
sue spire. Quando se ne sono accorti i medici era troppo tardi. In poco tempo
egli ci ha lasciati, ma ci ha anche offerto una singolare testimonianza di profon-
da fede e dedizione alla sua vocazione. Una perdita dolorosa per la sua ammire-
vole famiglia, per la Chiesa, per la nostra Università, anche in considerazione
della sua giovane età.

Nel cuore dell’estate, la domenica 9 luglio è deceduto il professore emerito
d. Nicola Loss. Era nato in provincia di Trento nel 1920. Egli aveva iniziato i
suoi studi nell’allora PAS nel 1940. Dopo aver conseguito il dottorato in Filoso-
fia, la Licenza in Teologia, aver frequentato l’Istituto Biblico ed essersi specia-
lizzato in Germania, era diventato docente di Sacra Bibbia nel 1953. Oltre alla
docenza, egli ha svolto molti altri servizi, in particolare per lunghi anni ha man-
tenuto i rapporti epistolari con gli Amici dell’Università con caratteri di fami-
gliarità e puntualità.

7. Conclusione

Non mi soffermo in questa occasione a ricordare quanto l’anno accademico
che oggi concludiamo ha caratterizzato la vita delle singole Facoltà. Di tutto ciò
si avrà dettagliata documentazione sull’Annuario per l’anno accademico 1999-
2000, che speriamo di poter pubblicare, con l’aiuto di tutti gli interessati, entro
Natale. Mi piace solo ricordare brevemente alcune iniziative che hanno avuto
ampia risonanza.

In primo luogo la celebrazione il 28 febbraio 2000 del 25° della costituzione
dell’Istituto e del Curricolo accademico di specializzazione in Teologia Spiri-
tuale. Fu l’allora Gran Cancelliere d. Luigi Ricceri a istituire con suo decreto
l’uno e l’altro. Tra le figure eminenti che hanno conseguito tale specializzazione
di Licenza mi piace ricordare Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo, Amministra-
tore apostolico di Dili e Premio Nobel per la Pace, che fu anche Maestro dei
novizi proprio a Timor Est.

La Facoltà di Scienze dell’Educazione ha collaborato con il Centro culturale
di S. Luigi dei Francesi per la realizzazione di una Giornata Pedagogica il 13
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aprile 2000. L’Istituto di Psicologia della stessa Facoltà ha organizzato vari se-
minari di studio, tra cui occorre ricordare in particolare quello seguitissimo del
30 novembre sul tema: “Carcere: un nuovo spazio per la persona?” e altri due su
“Lo studio psicologico nell’omeopatia clinica” e “Teppisti per noia? La nuova
violenza delle baby-gang”.

La Facoltà di Teologia ha organizzato un significativo e partecipato Conve-
gno nei giorni 3-5 gennaio su “Giovani e tempo. Tra crisi, nostalgie e speran-
za”, i cui Atti sono disponibili presso la nostra Editrice.

La Facoltà di Filosofia tramite i suoi Istituti ha organizzato il 19 ottobre
1999 un Convegno Internazionale sul tema “Alle soglie della mondialità. Quale
uomo per il tempo della globalizzazione”, che ha visto la partecipazione di insi-
gni relatori. E il 12 maggio 2000 una giornata di studio su: La dottrina sociale
della Chiesa ha bisogno di aggiornamento? New Economy e nuove relazioni in-
ternazionali interpellano l’insegnamento sociale cattolico”.

La Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche è stata impegnata in due iniziative
culturali di ampio respiro. Il terzo Convegno su Cultura e promozione umana,
svoltosi a Troina dal 29 ottobre al 1 novembre, e il quarto ciclo di Letture ori-
geniane dedicato quest’anno alle Omelie su Geremia.

La Facoltà di Scienze della Comunicazione ha promosso una nuova edizione
di Cinema senza Frontiere 1999 dalla tematica “Media territorio dei giovani”,
che si è concluso con un riuscito Convegno.

Credo importante lasciare ora la parola al Segretario generale, che ci comu-
nicherà le informazioni fondamentali relative a nomine, promozioni, dati stati-
stici, ecc., e al Prefetto della Biblioteca, che ci fornirà un quadro dello stato di
avanzamento dei lavori della nuova Biblioteca Don Bosco. Infine uno spazio di
comunicazione è stato offerto alla Cappellania e al Segretariato studenti. In se-
guito a un orientamento preso insieme con i nostri superiori quest’anno si spe-
rimenterà una diversa loro organizzazione. Coordinatore della pastorale univer-
sitaria è stato nominato il Vice Rettore d. Enrico dal Covolo. A lui il compito di
coordinare un gruppo di docenti e studenti impegnato in questo ambito. Tra
questi l’intramontabile d. Emiro Cepeda, poi d. Ubaldo Montisci, d. Fabio At-
tard, d. Markus Graulich, d. Gregorio Tokarski. Il più caldo e affettuoso ringra-
ziamento va al Cappellano uscente d. Mauro Mantovani per l’impegno e la de-
dizione profusi negli anni passati e a d. Britto Berchmans, che ormai è al lavoro
negli Stati Uniti.

Vorrei citare in chiusura un brano tratto da uno scritto di Armando Rigobello
redatto in occasione del Giubileo delle Università: “Wilhelm von Humboldt, nel
celebre saggio sull’università, indica nella libertà e nella solitudine la condizio-
ne del docente universitario. L’esercizio disinteressato della ricerca, il desiderio
puro del sapere isolano colui che intraprende l’avventura teorica. La libertà del
suo inquieto cercare lo rende inadatto alla partecipazione attiva alla vita pubbli-
ca e, al limite, alla stessa vita quotidiana con le sue inevitabili esigenze di prati-
cità. La libertà della ricerca viene così pagata con una solitudine che è talvolta
isolamento di fatto. Queste considerazioni di Humboldt risalgono all’inizio del-
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l’Ottocento, ora la situazione è notevolmente e radicalmente cambiata, ma esse
possono invitare a una riflessione, non marginale in una pratica giubilare, sulla
spiritualità del ricercatore e del docente. Il tema della libertà comporta quello
del rigore, del rapporto con il potere; la solitudine si intreccia con il tema della
testimonianza, ma dà anche a pensare sulle modalità spirituali della ricerca in
comune”.
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INTERVENTO DI DON ENRICO DAL COVOLO
COORDINATORE DELLA PASTORALE UNIVERSITARIA

Cari amici, siamo all’inizio di un nuovo anno accademico. È l’anno che ci
introduce pienamente nel terzo millennio. Si tratta di un nuovo inizio per tutti,
ed è un nuovo inizio anche per me, che comincio quest’anno il servizio di coor-
dinatore della pastorale universitaria.

Non è questo il momento di lunghi discorsi programmatici. Preferisco illu-
strare semplicemente tre parole: grazie e avanti insieme.

Grazie

Se oggi possiamo offrire un servizio coordinato sul duplice versante della
cappellania universitaria e del segretariato relazioni studenti, lo dobbiamo so-
prattutto alle persone che mi hanno preceduto in questi due ambiti di lavoro.
Penso ora in modo speciale a don Mauro Mantovani, che lascia l’incarico di
cappellano dell’Università, dopo averlo svolto per due anni con grande impe-
gno, intelligenza e discrezione. Altri incarichi lo attendono quest’anno, ma al-
meno in parte continuerà a collaborare con l’équipe di pastorale universitaria,
soprattutto per quanto riguarda le visite artistico-culturali. È questa un’attività
che già l’anno scorso avevamo avviato insieme, e che ora intenderemmo in
qualche modo «istituzionalizzare», proponendo un interessante e vario program-
ma di visite al sabato mattina, almeno una volta al mese.

Altre persone vanno sicuramente ringraziate: primo fra tutti, don Emiro Ce-
peda. Ma non temete: anche se lo ringraziamo, Emiro non ci lascia, e continuerà
ad interessarsi – con la cordialità e l’affetto di sempre – ai servizi più importanti
del segretariato relazioni studenti.

Avanti

Trascorro così alla seconda parola, che vorrei illustrare brevemente: andia-
mo avanti!

In questo andare avanti incontriamo anche qualche novità. La novità sostan-
ziale di quest’anno l’ho già accennata. Si tratta di un coordinamento operativo
più intenso tra cappellania e segretariato. In realtà, la pastorale universitaria
viene ora affidata a un’unica équipe, nella quale ogni membro è responsabile di
un settore preciso di attività.

Cominciamo dalla liturgia quotidiana, cioè la Messa delle 8, con la possibili-
tà delle confessioni e del dialogo con i sacerdoti: di questo si occuperà don Gre-
gorio Tokarski.

L’organizzazione delle liturgie festive, in occasioni particolari della vita uni-
versitaria, è affidata invece a don Fabius Attard e a don Markus Graulich. Essi
si occuperanno anche della catechesi sacramentale, soprattutto per chi desidera
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prepararsi alla cresima. Infine don Ubaldo Montisci organizzerà le giornate dei
ritiri spirituali e guiderà il gruppo degli aspiranti-cooperatori dell’Università.

Ho già accennato ad Emiro, sul quale graverà il peso ordinario delle attività
tradizionali del segretariato: dalla gestione degli ambienti del Club don Bosco
alla ricerca degli alloggi e all’agevolazione delle pratiche per il rilascio dei per-
messi di soggiorno; dal coordinamento di vari momenti ricreativi e culturali del-
la vita universitaria alla cura del servizio di ambulatorio e alla celebrazione del-
la Messa domenicale, alle ore 19, nella Parrocchia di Santa Maria della Speran-
za. È evidente che per svolgere questa serie di servizi don Emiro avrà bisogno
della vostra collaborazione; da parte mia, desidero esprimere fin d’ora un vivo
ringraziamento a quanti vorranno segnalargli la loro disponibilità.

Insieme

Ed eccoci già nella terza, magica parola: insieme.
Solo lavorando lealmente insieme, e vincendo grettezze e particolarismi, po-

tremo raggiungere dei buoni risultati, ad ogni livello. Ma soprattutto quest’anno
la parola insieme è illuminata e sostenuta da una profonda motivazione di fede.
La consegna fondamentale del Giubileo è, infatti, la riscoperta dell’Eucarestia
come centro perennemente efficace della comunione e della missione. Nel sa-
cramento dell’Eucarestia Gesù Cristo, incarnatosi nel grembo di Maria venti se-
coli fa, continua ad offrirsi come dono per tutti noi.

Questa riscoperta dell’Eucarestia ritmerà i passi del nostro cammino, fino a
confermarci nel progetto di una vita donata, spesa al servizio degli altri, soprat-
tutto dei più bisognosi; e tutto questo, cari studenti, rimanendo nella missione
propria che il Signore vi affida, che è lo studio, la ricerca, la promozione reli-
giosa della cultura.

Ricordiamolo sempre, e soprattutto quest’anno: per noi l’Eucarestia è il cen-
tro efficace della comunione (cioè del nostro vivere insieme) e della missione
(cioè del nostro lavorare in Università). È in questa prospettiva di fede e di im-
pegno che voglio augurarvi anch’io, con tutto l’affetto del cuore, un buon anno
accademico 2000-2001!
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Attività e pubblicazioni dei docenti



152

Informazioni comunicate al Rettore e pervenute entro il giorno 30 novembre 2001, o ricavate da
documenti ufficiali dell’Università.
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ALBERICH EMILIO

Corsi e Convegni

– Napoli. Convegno catechistico. Conferenza su: Quali prospettive per la catechesi
del terzo millennio (11 ottobre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno di aggiornamento pedagogico del-
la FSE su: «Educazione religiosa dei giovani all’alba del terzo millennio». Interven-
to su: Quale catechesi per i giovani d’oggi (4 gennaio 2001).

– Quercianella di Livorno. Corso di aggiornamento 2001 del Clero dell’Arcidiocesi di
Modena-Nonantola su: «Annunciare il Vangelo nell’era di Internet. La comunica-
zione della fede oggi». Due conferenze su: Agire ecclesiale, evangelizzazione e co-
municazione della fede; e su: Il nuovo volto della catechesi oggi (11 gennaio 2001).

– Madrid (Spagna). Jornadas de AECA (Asociación Española de Catequetas) su: «La
Iniciación Cristiana: algunas experiencias de las diócesis de Pamplona y Tudela, San
Sebastian y Vitoria». Partecipazione (1-2 febbraio 2001).

– Roma. Pontificia Università Gregoriana. Corso su: Natura e compiti della catechesi
oggi (II Semestre a.a. 2000-2001).

– Venegono Inferiore, Varese. Seminario Arcivescovile di Milano. Lezione come “vi-
siting Professor” su: Il futuro della catechesi dell’iniziazione cristiana - Alla ricerca
di un nuovo modello (28 marzo 2001).

– Roma. Pontificio Colegio Español de San José. XIV Curso de Actualización
sacerdotal. Corso su: La catequesis hoy: problemas y perspectivas (28-30 aprile
2001).

– Roma. Facoltà Valdese di Teologia. Convegno della S.I.T.P. (Société Internazionale
de Théologie Pratique) su: «Tradition chrétienne et créativité artistique». Partecipa-
zione (23-27 maggio 2001).

– Roma. Istituto Sacro Cuore. Forum Catechetico su: «Annunciare la Salvezza cristia-
na oggi: problemi, confronti, proposte». Relazione su: La salvezza nella comunica-
zione catechistica. Nodi e linee operative (23 giugno 2001).

– San Isidro, Buenos Aires (Argentina). II Congreso de Catequistas. 5 conferenze su:
Hacia la identidad del catequista en el Tercer Milenio (24-26 agosto 2001).

– Buenos Aires (Argentina). Instituto Pastoral de la Adolescencia. 4 lezioni su: Identi-
dad y misión del catequista (27-28 agosto 2001).

– Bahía Blanca (Argentina). Jornadas de estudio de la JUREC (Junta Regional de
Educación Católica). 4 conferenze su: Evangelización y catequesis en el actual con-
texto educativo (31 agosto - 1 settembre 2001).

– Freiburg im Breisgau (Germania). XII Incontro Italo-tedesco di Pedagogia Religiosa
su: «Dire la fede oggi». Organizzazione e partecipazione (16-20 settembre 2001).

– Pontecagnano, Salerno. Convegno dell’AICa (Associazione Italiana Catecheti) su:
«Cristiani per scelta». Partecipazione (27-29 settembre 2001).

Pubblicazioni

– ALBERICH EMILIO, La catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale, Leu-
mann (Torino), Elledici 2001, pp.327.

– Nuove prospettive per la religione nella scuola, in LAPORTA R. (Ed.), Educare al
senso della vita nella scuola di Stato, Milano, R.C.S. Libri 2001, 69-86.
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– Un regard sur l’Italie et l’Espagne. La formation comme émergence pastorale, in
BINZ A. - MOLDO R. - ROY A.-L. (Edd.), Former des adultes en Église. État des
lieux, aspects théoriques et pratiques. Hommages à Gilbert Adler, Saint-Maurice,
Editions Saint-Augustin 2000, 55-70.

– L’opzione educativa per la maturità religiosa, in «Orientamenti Pedagogici» 47
(2000) 3, 477-483.

ALESSI ADRIANO

Pubblicazioni

– ALESSI ADRIANO, Sui sentieri della verità. Introduzione alla filosofia della cono-
scenza, Roma, LAS 2001, pp. 349.

AMATA BIAGIO

Corsi e Convegni

– Oxford (Gran Bretagna). The Thirteenth International Conference on Patristic Stud-
ies. Comunicazione su: Patristics or Christianistics? Celebration of the Fathers of
the Church or of the event of Christ? (16-21 agosto 1999).

Pubblicazioni

– Dal Breviario alla celebrazione della Liturgia delle Ore, in «L’Osservatore Roma-
no» (04.12.1999) 5.

– La Liturgia eucaristica della Chiesa Siro-Malabarese, in «L’Osservatore Romano»
(18.02.2000) 4.

– La Parola di Dio nella Liturgia, in «L’Osservatore Romano» (11.06.2000) 5.
– Giovanni XXIII e la Costituzione Apostolica ‘‘Veterum Sapientia’’, in «L’Osserva-

tore Romano» (30.07.2000) 5.
– La dottrina sociale della Chiesa per una nuova progettualità, in «L’Osservatore

Romano» (04.11.2000) 7.
– Il mistero e la dottrina della Croce nella vita del Cardinale Francesco Carpino, in

«L’Osservatore Romano» (30.11.2000) 4.
– Dal calendario giuliano a quello gregoriano. La Costituzione Inter gravissimas di

Gregorio XIII, in «Rivista Liturgica» 88 (2001) 189-195.
– I giovani, ‘‘sentinelle del mattino’’, speranza della Chiesa e del Papa, in «L’Osser-

vatore Romano» (16.03.2001) 4.
– Pier Giorgio Frassati ‘‘una valanga di vita’’, in «L’Osservatore Romano»

(2-3.07.2001) 9.
– L’insegnamento sociale della Chiesa davanti alle sfide della società multiculturale,

in «L’Osservatore Romano» (05.09.2001) 6.
– Don Calogero Riggi: la filantropia dell’Avvento, in «L’Osservatore Romano»

(29.09.2001) 9.
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AMATO ANGELO

Corsi e Convegni

– Ceprano, Frosinone. Santuario Madonna del Carmine. «Convegno Mariano Dioce-
sano». Relazione su: La Madre del Verbo Incarnato. Maria e il Giubileo del 2000
(27 ottobre 2000).

– Roma. Pontificio Ateneo Antoniano. «Forum Internazionale su Maria Assunta», or-
ganizzato dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Relazione su: Come la
Chiesa Cattolica è giunta alla definizione dogmatica dell’Assunzione di Maria (30
ottobre 2000).

– Istambul (Turchia). Colloquio ecumenico tra il Patriarca ortodosso Bartolomeo e
l’Arcivescovo di Palermo, Card. Salvatore De Giorni. Partecipazione (18-21 no-
vembre 2000).

– Roma. Camillianum, Pontificia Facoltà di Pastorale Sanitaria. Relazione su: Domi-
nus Iesus. Unicità e universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa (5 febbraio
2001).

– Roma. Angelicum, Pontificia Università S. Tommaso. Relazione su: Revisione dei
programmi di teologia dogmatica (16 febbraio 2001).

– Messina. Relazione e presentazione al clero e ai fedeli della diocesi della Dichiara-
zione “Dominus Iesus”, della Congregazione per la Dottrina della Fede (22 febbraio
2001).

– Roma. Pontificia Università della S. Croce. «Simposio sul Concilio di Calcedonia».
Presidenza alla mattinata di studio (9 marzo 2001).

– Grosseto. Corso nazionale di aggiornamento per gli insegnanti di religione. Relazio-
ne su: Identità cristiana e sfide culturali e religiose oggi (23 marzo 2001).

– Roma. Marianum, Pontificia Facoltà Teologica. Relazione su: Significato della pre-
senza del Marianum nel panorama della Facoltà teologiche romane (25 marzo
2001).

– Madrid (Spagna). Pontificia Facoltà Teologica S. Damaso. Relazione su: La cristo-
logia della Dominus Iesus (28 maggio 2001).

– Falvaterra, Frosinone. Convegno diocesano per sacerdoti e operatori pastorali. Rela-
zione su: Novo Millennio Ineunte. Discernimento e linee operative (18 giugno
2001).

– Prati di Tivo, Teramo. VI Simposio SIRT. Relazione su: Il dibattito su Dio Padre
nella tradizione e nella letteratura teologica (4 luglio 2001).

– Reggio Calabria. VII Incontro ecumenico tra teologi ortodossi greci e teologi catto-
lici. Relazione su: L’annuncio della salvezza cristiana oggi nella società occidentale
secolarizzata (4 settembre 2001).

– Roma. Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Relazione su: Ispirazione e libri sa-
cri delle altre religioni (20 settembre 2001).

– Madrid (Spagna). Conferenza Episcopale Spagnola. Relazione su: La cristologia e il
dialogo interreligioso secondo la Dominus Iesus (21 settembre 2001).

– Roma. Seraphicum, Pontificia Facoltà Teologica. Relazione su: Maria nell’itinera-
rio spirituale di S. Massimiliano Kolbe (26 settembre 2001).
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Incarichi e Consulenze

– Organizzazione, come Prelato Segretario della Pontificia Accademia di Teologia,
delle seguenti iniziative: riunione mensile del Consiglio dell’Accademia; organizza-
zione della prima seduta pubblica dell’Accademia, tenuta presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense, con la presentazione delle linee programmatiche della rinnovata
Accademia (14 dicembre 2000); organizzazione del concorso per giovani studiosi,
bandito il 27 gennaio 2001, in collaborazione con la Pontificia Accademia di San
Tommaso e conclusosi alla fine di maggio 2001, con la presentazione del candidato
al primo premio (60 milioni di lire italiane) e dei candidati a medaglie pontificie;
impostazione del Simposio 2002, con la partecipazione di tutti gli Accademici.

– Partecipazione periodica alle consulte della Congregazione per la Dottrina della Fe-
de.

– Partecipazione periodica ai consigli della Pontificia Accademia Mariana Internazio-
nale.

Pubblicazioni

– AMATO ANGELO, Crescere nella grazia e nella conoscenza di Gesù, Cerreto S., Ed.
Servire Insieme 2001, pp. 197.

– Considerazioni in margine alla dimensione cosmica della salvezza in Cristo, in
RUSSO A. - COFFELE G. (Edd.), Divinarum rerum notitia. La teologia tra filosofia e
storia, Roma, Studium 2001, 91-107.

– Cristologia e inculturazione. Riflessioni criteriologiche sulla teologia dell’incultura-
zione, in FRIGATO S. (Ed.), «In Lui ci ha scelti». Studi in onore del Prof. Gozzelino,
Roma, LAS 2001, 19-32.

– Criteri di inculturazione, in FISICHELLA R. (Ed.), Il Concilio Vaticano II. Recezione
e attualità alla luce del Giubileo, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo 2000, 585-
592.

– Dalla “Tertio Millennio Adveniente» alla «Dominus Iesus». Riflessioni su alcune li-
nee di sviluppo cristologico-trinitario, in «Salesianum» 62 (2000) 645-665.

– «Dominus Iesus». Tre domande in margine alla «Dichiarazione», in «Rivista Litur-
gica» 87 (2000) 977-986.

– «Dominus Iesus». Unicità e universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa, in
«Camillianum» 1 nuova serie (2001) 165-184.

– La dottrina dell’eucaristia nel concilio Vaticano II e nel postconcilio. Uno sguardo
teologico-pastorale alle indicazioni del magistero, in «Rivista Liturgica» 88 (2001)
323-344.

– La mariologia oggi. Sguardo d’insieme e problematiche aperte, in CALVO G. - CEC-
CHIN S. (Edd.), Memoria eius in benedictione. Atti del Simposio internazionale per il
1° Centenario della nascita di P. Carlo Balic (1899-1999), Città del Vaticano, Pon-
tificia Academia Mariana Internationalis 2001, 157-218.

– La salvezza in Cristo e le altre religioni, in «Orientamenti Pastorali» 48 (2000) 10-
11, 9-22.

– Il significato teologico delle icone alla luce del II Concilio di Nicea (787), in PEDI-
CO M.M.- CARBONARO D. (Edd.), La Madre di Dio un portico sull’avvenire del
mondo. Fede ecclesiale - Iconografia - Pietà popolare, Roma, Edizioni Monfortane
2001, 21-52.
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– Trinity and Human Dignity, in VARICKASSERIL J. - KARIAPURAM M. (Edd.), Be My
Witnesses. Essays in Honour of Dr. Sebastian Karotemprel SDB, Shillong, Ven-
trame Institute Publications 2001, 152-162.

– Articolo di commento della “Notificazione” della Congregazione per la Dottrina
della Fede a proposito del libro di J. Dupuis: “Verso una teologia cristiana del plu-
ralismo religioso”, in «L’Osservatore Romano» (27.02.2001).

– La misericordia di Dio, in Le opere di misericordia, Roma, Rogate 2001, 21-24.
– Misericordia divina e paternità di Dio, in Ibidem, 25-28.
– Il mistero salvifico di Cristo e le altre religioni. A proposito della Dichiarazione

«Dominus Iesus» della Congregazione per la dottrina della fede (6 agosto 2000), in
«Consacrazione e Servizio» 49 (2000) 10, 39-52.

– La spiritualità cristologica in Paolo. Per me il vivere è Cristo (Fil 1,21), in «Consa-
crazione e Servizio» 50 (2001) 1, 55-64; 2, 16-26.

– “Cristo, unico e vero maestro interiore”. Appunti di spiritualità agostiniana, in
«Consacrazione e Servizio» 50 (2001) 4, 19-31.

– Nicola Cabásilas e la spiritualità cristocentrica orientale, in «Consacrazione e Ser-
vizio» 50 (2001) 5, 26-36.

– Caterina da Siena: la spiritualità di Cristo “ponte”, in «Consacrazione e Servizio»
50 (2001) 9, 40-50.

– Le origini storiche del dogma dell’Assunta, in «Tertium Millennium» 4 (2000) 11,
10-15.

– Unicidad y universalidad del misterio salvífico de Cristo, in «L’Osservatore Roma-
no» (edición semanal en lengua española) 32 (2000) 43, 10-11 (27 de octubre).

– La gratitudine per le meraviglie che Dio ha compiuto. Riflessioni sulla Lettera Apo-
stolica di Giovanni Paolo II “Novo Millennio Ineunte”- 11, in «L’Osservatore Ro-
mano» (15-16.06.2001) 1.5.

– Linee per un itinerario di “mariologia popolare”, in «Riparazione Mariana» 86
(2001) 1, 8-11.

– Il significato di Maria glorificata per il peregrinante popolo di Dio, in «Riparazione
mariana» 86 (2001) 2, 7-10.

– La madre di Gesù e il matrimonio cristiano, in «Santa Maria Regina Martyrum» 3
(2000) 3, 4-9.

– Maria e il sacramento dell’Ordine, in «Santa Maria Regina Martyrum» 4 (2001) 1,
4-9.

– Approccio alla “mariologia popolare”, in «Maria Ausiliatrice» 22 (2001) 5, 7-10.
– Maria, maestra di speranza e di gioia, in «Maria Ausiliatrice» 22 (2001) 6, 7-13.
– Educazione cristiana oggi, in «L’Opera di Filippo Smaldone» 34 (2001) 1, 16-20.

ANTHONY FRANCIS-VINCENT

Corsi e Convegni

– Roma. Chavara Institute of Indian and Inter-religious Studies. Corso su: Incultura-
tion: Theological, Pastoral and Spiritual aspects (II Semestre a.a. 2000-2001).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Corso di formazione permanente per missio-
nari. Lezioni su: Analisi pastorale: criteri di lettura e sfide emergenti (ottobre 2000).

– Poggio Mirteto, Rieti. Institución Teresiana. Corso su: Inculturation and Formation
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(20-21 marzo 2001).
– Shillong (India). Sacred Heart Theological College. Convegno su: «Breaking New

Ground in Mission». Intervento su: Response to the paper on “Inculturation: Impli-
cations for Mission and Community Building” (5-10 luglio 2001).

– Bangalore (India). Kristu Jyoti College. Corso (per il secondo ciclo) su: Incultura-
tion in Pastoral Praxis (27 luglio - 7 agosto 2001).

– Tirupattur (India). Sacred Heart College. Social Work Department. Lezioni su:
Emerging Trends in Youth Ministry (13 agosto 2001).

– Tirupattur (India). Sacred Heart College. Conferenza ai docenti universitari su: Ca-
tholic University and Inculturation (14 agosto 2001).

– Bangkok (Tailandia). Assumption University of Thailand. Graduate school of Phi-
losophy and Religion. Conferenza agli studenti di terzo ciclo su: Inculturation: Dia-
logue between Faith and Culture (10 settembre 2001).

– Udonthani (Tailandia). Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice. Seminario a livello asia-
tico su: «Identità, cultura e vocazione in Asia». Relazione su: Identità - Cultura -
Vocazione in Asia: quale rapporto? Risorse e difficoltà (13-20 settembre 2001).

ARTO ANTONIO

Corsi e Convegni

– Roma. Seminario di studio organizzato dall’Associazione Italiana di Psicologia Pre-
ventiva. Relazione su: Dal disagio alla devianza: pista di lettura evolutiva (12 no-
vembre 2000).

– Roma. Seminario di studio per formatrici. Relazione su: Promozione di risorse
umane e risoluzione di conflitti in comunità (18 febbraio 2001).

– Roma. Convegno per educatori di comunità. Relazione su: Promozione di risorse
umane e risoluzione di conflitti in comunità (14 marzo 2001).

– Sondrio. Seminario di studio per operatori sociali. Relazione su: L’operatore sociale
e del volontariato: promotore delle risorse umane (28 aprile 2001).

– Sassari. Seminario di studio organizzato dall’Associazione Italiana di Psicologia
Preventiva. Relazione su: La prevenzione in età adolescenziale: rischio e protezione
(5 maggio 2001).

– Sansepolcro, Arezzo. Convegno per educatrici dei Convitti. Relazione su: La pro-
grammazione e la valutazione educativa (2 giugno 2001).

– Roma. Seminario di studio per responsabili della formazione. Relazione su: Promo-
zione di risorse umane e risoluzione di conflitti in comunità (17 giugno 2001).

– Roma. Seminario di studio per operatori di prevenzione. Relazione su: Il contributo
della psicologia evolutiva all’approccio preventivo promozionale (7 settembre
2001).

Pubblicazioni

– ARTO ANTONIO, Questioni monografiche di psicologia evolutiva, Roma, AIPRE
2001, pp. 358.

– Qualità dell’educazione e sviluppo personale in ottica preventivo-evolutiva, in
«Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 634-648.
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ATTARD FABIO

Corsi e Convegni

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Corso per i Missionari. Lezioni su: La fonda-
zione dell’imperativo etico cristiano (dicembre 2000).

– L’Aquila. Conferenza ai membri della Famiglia Salesiana su: La dimensione morale
della spiritualità salesiana (17 gennaio 2001).

– Roma. Parrocchia San Liborio. Tavola rotonda su: La pena di morte insieme al Di-
rettore della Caritas di Roma, e al Segretario del “Movimento per la Vita” (11 mar-
zo 2001).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Corso per i Formatori. Mattinata di studio su:
Il processo della crescita nella formazione religiosa (maggio 2001).

– Cracovia (Polonia). XXII Colloquio Internazionale sulla Vita Salesiana su: «Quale
spiritualità salesiana per il III Millennio? La nostra spiritualità di fronte ai cambia-
menti di questa epoca». Contributo su: Morale e spiritualità salesiana oggi (25-31
agosto 2001).

Pubblicazioni

– John Henry Newman - Tracing His Theological Foundations, in «Pastor» 23 (2001)
19-28.

– John Henry Newman. Advocacy of Conscience - 1833-1843, in «Salesianum» 63
(2001) 315-340.

BAJZEK JOŽE

Corsi e Convegni

– Ljubljana (Slovenia). Conferenza per i professori dei Licei delle scuole cattoliche in
Slovenia su: Educare i giovani oggi (novembre 2000).

– Bled (Slovenia). Incontri per la formazione dei direttori delle scuole elementari e
medie. Conferenza (febbraio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Direzione della ricerca «I fanciulli, la socializzazione e i ruoli futuri in Slovenia».

Pubblicazioni

– Appartenenza e prassi religiosa dei giovani, in NANNI C. - BISSOLI C., Educazione
religiosa dei giovani all’alba del Terzo Millenio, Roma, LAS 2001, 85-96.



160

BARUFFA ANTONIO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Lateranense (Facoltà di Teologia). Visita di studio degli
studenti alle Catacombe di San Callisto. Relazione su: Le tombe dei Martiri (13
gennaio 2001).

– Roma. Università Roma Tre (Facoltà di Lettere). Visita di studio degli studenti alle
Catacombe di San Callisto. Relazione su: Topografia e Iconografia (29 marzo
2001).

– Roma. Pontificia Università Gregoriana (Facoltà di Teologia). Visita di studio degli
studenti alle Catacombe di San Callisto. Relazione su: Interventi di papa Damaso in
onore dei Martiri (17 maggio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (PCAS).

Pubblicazioni

– Santità Nascosta, in «Il Bollettino Salesiano» (2001) luglio-agosto, 12-13.

BERGAMELLI FERDINANDO

Pubblicazioni

– Dal Padre al Padre. Il Padre come principio e termine del Cristo e del cristiano in
Ignazio di Antiochia, in WILES M.F.-YARNOLD E.J (Edd.), “Studia Patristica”
XXXVI (= Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic
Studies held in Oxford 1999), Leuven, Peeters Press 2001, 168-176.

– Gesù Cristo Porta del Padre (Filadelfiesi 9,1). Il Cristo Mediatore e Rivelatore del
Padre in Ignazio di Antiochia, in FRIGATO S. (Ed.), “In Lui ci ha scelti”. Studi in
onore del prof. G. Gozzelino, Roma, LAS 2001, 33-43.

BISSOLI CESARE

Corsi e Convegni

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno di aggiornamento pedagogico, or-
ganizzato dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione, su: «Educazione religiosa dei
giovani all’alba del terzo millennio». Relazione (3-5 gennaio 2001).

– Roma. IX Convegno nazionale Apostolato Biblico. Direzione (15-17 marzo 2001).
– Roma. Seminario di studio CEI-Servizio nazionale su: «Trasmissione della fede e

progetto culturale». Partecipazione ( 23-24 marzo 2001).
– Roma. Seminario nazionale Centro Scuola Cattolica. Relazione su: L’insegnamento

religioso nella scuola cattolica (21 giugno 2001).
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– Roma. Università Pontificia Salesiana (Istituto di Catechetica). I Forum catechetico
su: «Annunciare la salvezza cristiana oggi». Organizzazione e direzione (22-24 giu-
gno 2001).

– Bergamo. Convegno nazionale dei direttori uffici catechistici. Relazione su:
L’apostolato biblico italiano (24-28 giugno 2001).

– Reggio Emilia. Diocesi. Seminario di studio sull’apostolato biblico diocesano (mag-
gio 2001).

– Iesi, Ancona. Diocesi. Seminario di studio sull’apostolato biblico diocesano (set-
tembre 2001).

– Trento. Corso formazione insegnanti religione della Provincia autonoma di Trento
(settembre ottobre 2001).

– Freiburg im Breisgau (Germania). XII Incontro italo tedesco di pedagogia religiosa.
Partecipazione (15-20 settembre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Consultore Congregazione per il Clero.
– Responsabile Apostolato Biblico Nazionale presso la Conferenza Episcopale Italia-

na.
– Delegato del Card. Vicario per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Roma.
– Membro Consulta nazionale per la catechesi presso la CEI.
– Membro Consulta nazionale IRC presso la CEI.
– Membro Comitato Preparatorio Simposio vescovi europei aprile 2002.
– Membro Comitato Scientifico per la sperimentazione nuovi programmi IRC presso

la CEI.
– Membro del Centro Studi nazionale per la scuola cattolica (CEI).

Pubblicazioni

– BISSOLI CESARE, Le sentinelle del mattino. La XV Giornata Mondiale della Gioven-
tù. Roma 15-20 agosto 2000. Una guida alla lettura, Leumann (Torino), Elledici
2001, pp. 112.

– SERVIZIO NAZIONALE DELLA CEI PER IL PROGETTO CULTURALE, Fede e ragione.
Schede per la discussione a partire dall’enciclica di Giovanni Paolo II, (Schede a
cura di Bissoli C., Staglianò A., Griffi F.), Milano, Paoline 2001.

– Translating the Gospel for a Roman Catholic readership, in MINISTERO PER I BENI E

LE ATTIVITÀ CULTURALI - UNITED BIBLE SOCIETIES, The Impact of the Word on the
World. The Bible from print to computer, Roma, United Bible Societes 2000, 83-91.

– Bibbia e giovani, in «Catechesi» 69 (2000) 5, 56-64.
– La dottrina sociale della Chiesa parte essenziale dell’evangelizzazione, in «La So-

cietà» 10 (2000) 3, 475-494.
– Il progetto pastorale (GMG), in «Orientamenti Pastorali» 48 (2000) 10, 47-59.
– La componente biblica nei nuovi programmi secondo il documento di sperimenta-

zione, in «Notiziario dell’Ufficio Catechistico Nazionale» 4 (2000) 32, 60-70.
– Quale catechesi per gli anni 2000?, in «Settimana» (21.01.2001) 8-9.
– La Parola nel cammino della Chiesa, in «Jesus» (2001) febbraio, 56-58.
– Giornata mondiale della gioventù: quali prospettive pastorali, in «NPG» 35 (2001)

1, 3-19.
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– Fare pastorale giovanile a Roma: i bisogni, le scelte, il cammino, in «NPG» 35
(2001) 2, 38-54.

– Identità cristiana ed educazione al senso della vita, in «Quaderni del S. Guglielmo
di Malavalle» (2000) dicembre, Supplemento al n. 3 del Servizio Formativo, 46-54.

– Un’attenzione ai valori che trascura la dimensione religiosa, in «Scuola Italiana
Moderna» 108 (2001) 12, 7-8 (in coll. con Malizia G.).

– Catechesi e nuovi movimenti di evangelizzazione, in «Orientamenti Pastorali» 49
(2001) 2, 61-67.

– “Spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” (Lc 24,27). Lectio Divina -
L’esperienza di Emmaus, paradigma del cammino di fede e della celebrazione
dell’Eucarestia, in «Notiziario UCN» 4 (2000) 6, 74-80.

– Italien, in METTE F. - RICKERS F. (Edd.), Lexikon der Religionspaedagogik, Band I,
Neukirchener, Neukirchen-Vluyn 2001, 892-896.

– Giovani e Bibbia: un manifesto, in «NPG» 35 (2001) 6, vi-viii.

BOZZOLO ANDREA

Corsi e Convegni

– Torino. Seminario Arcivescovile. Prolusione per l’apertura dell’Anno Accademico
delle Facoltà Teologiche torinesi, con una conferenza su: La teologia sacramentaria
del ‘900. Sviluppi teoretici e interrogativi pastorali (9 novembre 2000).

– Torino. Aula Magna della Sezione Torinese della Facoltà di Teologia dell’UPS.
Conferenza su: Il matrimonio (23 novembre 2000).

– Bratislava (Slovacchia). Corso di aggiornamento teologico per i Direttori. Sei lezioni
su: La teologia dell’Eucaristia (7-14 gennaio 2001).

– Torino. Facoltà diocesana di teologia. Tre lezioni su: Teologia sacramentaria (mar-
zo-aprile 2001).

– Pianezza, Torino. Convegno regionale di pastorale familiare. Conferenza su: Dal-
l’innamoramento all’amore (1 aprile 2001).

– Leumann, Torino. Centro per l’Evangelizzazione e la Catechesi. Seminario di studio
sull’Iniziazione Cristiana. Conferenza su: Spunti teologici sull’iniziazione dei fan-
ciulli e dei ragazzi (17 maggio 2001).

Pubblicazioni

– BOZZOLO ANDREA, La teologia sacramentaria dopo Rahner. Il dibattito e i proble-
mi, Roma, LAS 1999, pp. 246.

– L’ermeneutica di Agostino: teoria e prassi interpretativa, in PROVERBIO G. (Ed.),
Dum docent discunt. Per una didattica delle lingue classiche, Bologna, Patron 2000,
249-261.

– Il «cristocentrismo» e la sacramentaria del Novecento, in FRIGATO S. (Ed.), “In Lui
ci ha scelti”. Studi in onore del prof. Giorgio Gozzelino, Roma, LAS 2001, 45-67.

– Pastorale giovanile e matrimonio, in «Note di pastorale giovanile» 35 (2001) 2, 64-67.
– La grazia dell’innamoramento, in «Note di pastorale giovanile» 35 (2001) 3, 51-54.
– L’innamoramento, la Parola e i tempi della vita, in «Note di pastorale giovanile» 35

(2001) 4, 54-57.
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– L’assoluto affettivo e il tragico dell’amore, in «Note di pastorale giovanile» 35
(2001) 5, 58-61.

BUZZETTI CARLO

Corsi e Convegni

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno su: «Bibbia e Cinema». Partecipa-
zione e relazione su: La trasformazione nel passaggio da lingua a lingua (17-20 no-
vembre 2000).

– Roma. Convegno su: «Apostolato Biblico in Italia». Partecipazione e relazione su:
Valutare una Bibbia-per-Giovani (15-17 febbraio 2001).

– Roma. Society of Biblical Literature. Partecipazione e relazione su: Two hundred
mini-notes and basic hermeneutics. New trends in Bible translations? (9-11 luglio
2001).

– Roma. Aggiornamento degli Esegeti Romani (23 novembre 2000; 22 febbraio
2001).

Incarichi e Consulenze

– Consulente scientifico, incaricato da “United Bible Societes” per contatti su Bibbia e
Cinema, su traduzione biblica per primi lettori (Parigi 1-4 novembre 2000).

– Consulente scientifico, incaricato da “United Bible Societes” per la traduzione inter-
confessionale letteraria del Vangelo secondo Matteo, SBBF, Roma (29 febbraio
2001; 10 maggio 2001; 16-18 luglio 2001; 17-18 settembre 2001).

– Consulente scientifico, incaricato da “United Bible Societes” per la revisione della
traduzione interconfessionale Italiana in lingua corrente della Parola del Signore
LDC-ABU, AT, Roma (9 dicembre 2000).

– Consulente scientifico, incaricato da “United Bible Societes” per la traduzione inter-
confessionale Portoghese, NT, Lisbona (14-16 dicembre 2000; 21-23 giugno 2001).

– Consulente scientifico, incaricato da “United Bible Societes” per la traduzione inter-
confessionale Polacca Pismo Swiete i Psalmy, NT + Salmi, Varsavia (25-27 settem-
bre 2001).

– Consulente scientifico, incaricato da “United Bible Societes” per la traduzione inter-
confessionale Slovacca, AT, Bratislava (14-16 giugno 2001).

– Consulente scientifico, incaricato da “United Bible Societes” per la traduzione inter-
confessionale Albanese, NT, e la pianificazione e il monitoraggio dell’anno di for-
mazione del gruppo di traduttori, Tirana (8-9 dicembre 2000; 8-10 febbraio 2001;
12-16 settembre 2001.

– Consulente scientifico, incaricato da “United Bible Societes” per la coordinazione
TC di Europa-MO, Ashburnham (UK) (17-19 gennaio 2001); Bucarest (4-8 settem-
bre 2001).

– Consulente scientifico, incaricato da “United Bible Societes” per la prima stesura di
Revision Guidelines, Crawley (UK) (20 gennaio 2001); Malta (24-26 maggio 2001).

– Consulente scientifico, incaricato da “United Bible Societes” per la valutazione cri-
tica.

– Membro del Gruppo Nazionale Esperti e Coordinatori della CEI, UCN, S.A.B.
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Pubblicazioni

– BUZZETTI CARLO, Traduzione e tradizione: la via dell’uso-confronto, Padova, Mes-
saggero 2001.

– Young People’ Bible, in «The Bible Translator» (2000) oct., 410-417.

CALIMAN GERALDO

Corsi e Convegni

– São Paulo (Brasile). Anhembí. Congresso Nacional dos Educadores Sociais. Parteci-
pazione (1-3 giugno 2001).

– São Paulo (Brasile). Águas de Lindóia. Congresso de Educadores Salesianos. Parte-
cipazione (14-16 settembre 2001).

– Vitoria (Brasile). Faculdade Salesiana de Vitoria. Apertura dell’anno accademico.
Conferenza su: Educazione dei ragazzi in difficoltà (15 agosto 2001).

Pubblicazioni

– CALIMAN GERALDO - PIERONI VITTORIO (Edd.), Lavoro non solo. Lavoratori tossi-
codipendenti: modelli sperimentali d’intervento, Milano, Franco Angeli 2001, pp.
243.

– Educazione religiosa e prevenzione, in NANNI C. - BISSOLI C., Educazione religiosa
dei giovani all’alba del terzo millennio, Roma, LAS 2001, 97-105.

– La Terza Conferenza Mondiale sulla Prevenzione dall’Uso di Droghe, in «Orienta-
menti Pedagogici» 48 (2001) 119-125.

– Lavoro e tossicodipendenza. Le nuove frontiere d’intervento delle Comunità Tera-
peutiche, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 233-260 (in coll. con Pieroni V.).

– L’analisi del sociologo: le baby gang, in «Terzo Settore» 1 (2001) 14/15, 19-20.
– La logica del Branco: da gruppo di amici a banda violenta (intervistato da Michele

Scozzai), in «Focus» (2001) gennaio, 66-69.

CALONGHI LUIGI

Pubblicazioni

– Valutazione dinamica delle competenze, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001)
793-802 (in coll. con Coggi C.).

CANGIÀ CATERINA

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Corso semestrale
di Nuove tecnologie e formazione (36 ore).
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– Roma. LUMSA (Libera Università Maria Santissima Assunta). Corso semestrale di
Didattica delle Lingue Straniere (30 ore) e Laboratorio di Glottodidattica.

– Milano. Convegno SMAU. Relazione su: Donne, tecnologia e innovazione. Genio,
valori, messaggi del femminile (14 ottobre 2000).

– Roma. Seminario di studio: Evangelizzazione e multimedialità offline e online. Or-
ganizzazione e conduzione (27-28-29 dicembre 2000).

– Assisi, Perugia. Cittadella. Convegno della Pro Civitate Christiana. Relazione su:
Nuove tecnologie ed evangelizzazione (30 dicembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno di aggiornamento pedagogico, or-
ganizzato dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione, su: «Educazione religiosa dei
giovani all’alba del terzo millennio». Presentazione del Cd-Rom Un Papà di nome
Dio (2 gennaio 2001).

– Venezia. Corso di aggiornamento agli insegnanti di lingua inglese delle scuole ele-
mentari di Venezia e provincia (22-23 gennaio 2001).

– Lucca. Convegno organizzato dall’Istituto di Linguistica Computazionale di Pisa.
Relazione: Verso l’Europa… Percorsi e strategie per la formazione del cittadino (7
aprile 2001).

– Urbino. Università di Urbino. Seminario agli studenti di Didattica delle Lingue Stra-
niere (marzo 2001).

– Roma. VIII edizione del Festival di Teatro Didattico in Lingua Straniera. Organiz-
zazione e direzione (aprile - maggio 2001).

– Roma. Seminario di studio su: «Musica, crescita, terapia». Relazione su: Musica e
bisogno di espressione delle nuove generazioni (3 maggio 2001).

– Bologna. Convegno di aggiornamento per insegnanti della scuola dell’obbligo su:
«Multimedialità e processi formativi». Organizzazione e conduzione (3-4 settembre
2001).

Incarichi e Consulenze

– Consulente pedagogico di RaiNet, sezione ‘giovani utenti’.
– Consulente pedagogico dell’Unione Europea per il sito sull’ambiente rivolto a utenti

dai 10 ai 16 anni di età (EU Environment).
– Consulente pedagogico di Reggiani S.p.a. per i siti orientati ai ragazzi.
– Consulente metodologico per il progetto europeo Adapt dell’Associazione C.I.O.F.S.

FP nazionale.
– Amministratore unico di Multidea S.r.l.

Pubblicazioni

– CANGIÀ CATERINA, Teoria e pratica della comunicazione multimediale, Roma, Edi-
toriale Tuttoscuola 2001, pp. 400.

– CANGIÀ CATERINA, Cd-Rom Teoria e pratica della comunicazione multimediale,
Editoriale Tuttoscuola, Roma 2001.

– CANGIÀ CATERINA (Ed.), Formazione: la piccola-media impresa che cresce, Roma,
C.I.O.F.S. FP 2001, pp. 32.

– CANGIÀ CATERINA, Cd-rom Formazione: la piccola-media impresa che cresce,
Roma, C.I.O.F.S. FP 2001.

– Storia e preistoria della terza rivoluzione, in «Tuttoscuola» 26 (2000) 406, 40-43.
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– Quell’onda sonora e colorata, in «Tuttoscuola» 26 (2000) 407, 20-22.
– Cosa cambia un pc in classe, in «Tuttoscuola» 27 (2001) 408, 24-26.
– Creativi, dunque comunicatori, in «Tuttoscuola» 27 (2001) 409, 26-29.
– E così io modello, disegno e dialogo, in «Tuttoscuola» 27 (2001) 410, 40-43.
– Ecco le carte vincenti, in «Tuttoscuola» 27 (2001) 412, 39-42.
– La sostenibile bellezza del sito, in «Tuttoscuola» 27 (2001) 413, 26-29.
– Test ed esercitazioni pratiche per il tema Air presente nel sito UE Environment.
– Test ed esercitazioni pratiche per il tema Nature presente nel sito UE Environment.
– Test ed esercitazioni pratiche per il tema Water presente nel sito UE Environment.
– Test ed esercitazioni pratiche per il tema Waste presente nel sito UE Environment.
– Storyboard delle schede interattive sul tema Greenhouse effect per il sito UE Envi-

ronment.
– Storyboard delle schede interattive sul tema The effects of air pollution on health per

il sito UE Environment.
– Storyboard delle schede interattive sul tema Marine pollution per il sito UE Envi-

ronment.
– Storyboard delle schede interattive sul tema What affects our water per il sito UE

Environment.
– Storyboard delle schede interattive sul tema Drinking water per il sito UE Environ-

ment.
– Storyboard delle schede interattive sul tema Packaging waste per il sito UE Envi-

ronment.
– Storyboard delle schede interattive sul tema Waste recycling per il sito UE Envi-

ronment.
– Storyboard delle schede interattive sul tema The brown bear per il sito UE Envi-

ronment.
– Storyboard delle schede interattive sul tema The peregrine falcon per il sito UE En-

vironment.
– Storyboard delle schede interattive sul tema Land use per il sito UE Environment.

CAPPELLINI VERGARA FIORELLA

Corsi e Convegni

– Roma. Istituto “Luigi Sturzo”. Seminario di studio Verso una cultura del benessere.

Pubblicazioni

– CAPPELLINI VERGARA FIORELLA, La promozione del benessere nella famiglia, nella
scuola e nei servizi, Milano, Ed. Franco Angeli 2001, pp. 132.

CARELLI ROBERTO

Pubblicazioni

– COURTH FRANZ, I Sacramenti. Un trattato per lo studio e per la prassi, a cura di R.
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Carelli, Brescia, Queriniana 1999.
– Sponsa Verbi. Il sì di Maria nel dramma della redenzione, in VON SPEYR A., Maria

nella redenzione, Milano, Jaca Book 2001, 7-23.
– Giovani e Riconciliazione. Appunti teologici e spunti pastorali (prima parte), in

«Archivio Teologico Torinese» 7 (2001) 62-79.
– La teologia della grazia. Vicoli ciechi e nuovi punti d’accesso, in FRIGATO S. (Ed.),

‘In Lui ci ha scelti’. Studi in onore del prof. Giorgio Gozzelino, Roma, LAS 2001.
– Lo ‘spirito’ della New Age e la ‘carne’ del Cristianesimo, in CHEMELLO A. - ALLIO-

NE C. (Edd.), Cristianesimo. Storia, religione, filosofia, scienza, Vercelli, Artigiana
2000.

– L’Uno e l’Altro. Percorsi filosofici e teologici contemporanei, in KANCEFF E. (Ed.),
L’alterità e le sue letture, Torino, CIRVI 2001.

– Traduzione di: MÜLLER ULRICH B., L’origine della fede nella risurrezione di Gesù.
Aspetti e condizioni storiche, Assisi, Cittadella 2001.

– Traduzione di: VON SPEYR ADRIENNE, Maria nella redenzione, Milano, Jaca Book
2001.

CARLOTTI PAOLO

Corsi e Convegni

– Cosenza. Centro “G. Bachelet”. Giornata di studio sulla clonazione. Relazione su:
La clonazione tra scienza, terapia ed etica.

– Roma. Università Pontificia Salesiana (Facoltà di Teologia). Incontro di studio, or-
ganizzato dall’Istituto di Teologia Dogmatica. Intervento su: Teologia morale e Ad
tuendam fidem.

– Roma. Università Pontificia Salesiana (Facoltà di Teologia). Seminario di studio,
organizzato dall’Istituto di Teologia Spirituale. Intervento su: Teologia morale e
Teologia spirituale. Appunti per una riflessione.

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

– CARLOTTI PAOLO, Veritatis Splendor. Aspetti della recezione teologica, Biblioteca
di Scienze Religiose 167, Roma, LAS 2001, pp. 284.

– CARLOTTI PAOLO (Ed.), Il vostro parroco don Germano, Lucca, Maria Pacini Fazzi
2001, pp. 93.

– L’intrinsece malum e la Veritatis Splendor. Aspetti dal dibattito teologico-morale, in
RUSSO A. - COFFELE G. (Edd.) Divinarum rerum notitia. La teologia tra filosofia e
storia. Studi in onore del cardinale Walter Kasper, La cultura 81, Roma, Studium
2001, 135-169.

– Psicologia e morale. Aspetti dal dibattito contemporaneo, in FRIGATO S. (Ed.) «In
Lui ci ha scelti» (Ef. 1,4). Studi in onore del prof. Giorgio Gozzelino, Biblioteca di
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Scienze Religiose 166, Roma, LAS 2001, 121-142.
– Teologia morale e magistero. Sviluppi recenti, in «Salesianum» 53 (2001) 23-55.
– I trapianti di organo ed etica cristiana, in «Oggi Famiglia» 13 (2001) 1, 4.
– La clonazione terapeutica, in «Oggi Famiglia» 13 (2001) 3, 3.
– Clonazione tra scienza, terapia ed etica, in «Voci Fraterne» 132 (2001) 3, 11-12.

CASELLA FRANCESCO

Corsi e Convegni

– Roma. Istituto Storico salesiano. Terzo Convegno Internazionale di Storia dell’opera
salesiana su: «Significatività e portata sociale dell’opera salesiana dal 1880 al
1922». Relazione su: I Salesiani e l’educazione dei sordomuti a Napoli (31 ottobre -
5 novembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno di aggiornamento pedagogico, a
cura della FSE, su: «Educazione religiosa dei giovani all’alba del Terzo Millennio».
Partecipazione (3-5 gennaio 2001).

– Roma. Curia Generalizia Fratelli delle Scuole Cristiane. Seminario di Studio pro-
mosso dal Coordinamento Storici Religiosi: «Dal Carisma alla Storia. Spunti meto-
dologici per una ricerca al servizio delle esigenze attuali della vita religiosa». Parte-
cipazione (25 maggio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Membro dell’Istituto Storico Salesiano (Roma).
– Membro dell’ACSSA - Associazione Cultori Storia Salesiana.

Pubblicazioni

– CASELLA FRANCESCO, Il Mezzogiorno d’Italia e le istituzioni educative salesiane.
Richieste e Fondazioni (1879-1922). Fonti per lo studio. Roma, LAS 2000, pp. 830.

– Profilo biografico storico-documentario di mons. Michele Arduino ultimo vescovo
di Shiuchow, in «Ricerche Storiche Salesiane» 37 (2000) 223-277.

– Corigliano d’Otranto (Lecce). La colonia agricola salesiana san Nicola dal 1901 al
1910, in «Ricerche Storiche Salesiane» 38 (2001) 43-89.

CASTELLAZZI VITTORIO LUIGI

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificio Ateneo S. Anselmo (Facoltà di Filosofia). Corso su: Psicologia
della religione (I Semestre a.a. 2000-2001).

– Roma. Università degli Studi Roma Tre (Facoltà di Scienze della Formazione). Cor-
so su: Psicopatologia dello sviluppo (II Semestre a.a. 2000-2001).

– Roma. Scuola Superiore di Analisi Transazionale. Corso su: Psicopatologia dell’a-
dolescenza (a.a. 2000-2001).
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– Viterbo. Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Istituto di ricerca e formazio-
ne "Progetto Uomo". Corso su: Psicopatologia e diagnosi di personalità (a.a. 2000 -
2001).

– Brescia. Comune di Brescia e Circolo Culturale “Il simbolo”. Relazione su: La soli-
tudine come paura o come risorsa? (22 febbraio 2001).

Pubblicazioni

– Vuoi giocare con me? Il gioco aiuta a crescere, in «Persona e comunità» 2 (2001)
14-16.

CAVIGLIA GIOVANNI

Pubblicazioni

– Gesù Cristo, il nome al di fuori del quale non c’è salvezza. Cristianesimo, religioni,
dialogo, in FRIGATO S. (Ed.), «In Lui ci ha scelti». Studi in onore del prof. Giorgio
Gozzelino, Roma, LAS 2001, 143-195.

CENCINI AMEDEO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Gregoriana. Centro Interdisciplinare per la formazione
dei formatori nei Seminari (Istituti di Spiritualità e Psicologia). Corso su: La matu-
razione affettiva nel celibato sacerdotale.

– Roma. Pontificia Università Urbaniana. Scuola pratica di Teologia e Diritto per la
Vita consacrata, organizzata dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e
le Società di Vita apostolica. Corso su: Libertà e maturità affettiva nella vita consa-
crata.

– Madrid (Spagna). Confer, Jornadas Nacionales de Pastoral Juvenil Vocaciònal. Re-
lazione su: Los sueños de la vida religiosa (13 novembre 2000).

– Palermo. Formazione Permanente del Clero di Sicilia. Intervento su: Celibato e ma-
turità affettiva del presbitero (15 novembre 2000).

– Roma. Associazione Membri Curie Generalizie (AMCG). Relazione su: Equilibrio
affettivo e rapporto interpersonale alla luce del mistero trinitario (17 novembre
2000).

– Collevalenza, Perugia. Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM). Relazione
su: Pedagogia della condivisione dei carismi (22 novembre 2000).

– Roma. Centro Nazionale Vocazioni (CNV). Relazione su: Le attenzioni pedagogi-
che e metodologiche nell’annuncio della vocazione all’amore verginale (5 gennaio
2001).

– Roma. Associazione Membri Curie Generalizie (AMCG). Relazione su: Senso d’i-
dentità e d’appartenenza nella vita consacrata (27 gennaio 2001).

– S.Giovanni Rotondo, Foggia. Centro Nazionale Vocazioni (CNV). Relazione su:
Vocazione: crisi e conversione. La via della croce (20 aprile 2001).
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– Toronto (Canada). Convegno di preparazione del «Congresso sulle vocazioni ai mi-
nisteri ordinati e alla vita consacrata per il Nord America», organizzato dalla Ponti-
ficia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, presso la Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica. Partecipazione e intervento (3-6 maggio 2001).

– Cordoba (Argentina). Conferenza Episcopale Argentina (Commissione della forma-
zione permanente del clero). Corso ai responsabili della formazione permanente su:
La maturità affettiva del presbitero (25-29 giugno 2001).

– Como. Corso interdisciplinare sul Discernimento, in collaborazione col Centro Alet-
ti (23-28 luglio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vi-
ta apostolica.

– Membro della Commissione per la preparazione del «Congresso sulle vocazioni ai
ministeri ordinati e alla vita consacrata per il Nord America», presso la Pontificia
Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche (Congregazione per l’Educazione Cattolica).

– Direzione della collana “Psicologia e Formazione” presso le EDB (con A.Manenti).
– Responsabile della commissione della formazione permanente presso la Conferenza

Italiana Superiori Maggiori (CISM).

Pubblicazioni

– CENCINI AMEDEO, Un Dio da amare. La vocazione per tutti alla verginità, Milano,
Paoline 2001.

– CENCINI AMEDEO, Alguien te llama Carta a un joven que no sabe que es llamado,
Santander, Sal terrae 2000.

– CENCINI AMEDEO, Fraternidad en camino. Hacia la alteridad, Santander, Sal terrae
2000.

– CENCINI AMEDEO, Los sentimientos del Hijo, Salamanca, Sigueme 2001.
– CENCINI AMEDEO, Curajul de a iubi. Psicologia intalnirii cu Dumnezeu, Bucarest,

Pauline 2001.
– Fratelli in comunità: dalla funzione alla reciprocità, in GUCCINI L. (Ed.), Una co-

munità per domani. Prospettive della vita religiosa apostolica, Bologna, EDB 2000,
209-231.

– L’affettività nella vita del presbitero, in PASSARO A. (Ed.), Aedificare corpus in ca-
ritate. Scritti in onore del vescovo Vincenzo Cirrincione, Piazza Armerina 2000,
237-254.

– La formazione intellettuale e la formazione affettiva: “integrazione” possibile?, in
FORTUNATO E. (Ed.), Cercatori di verità. I dinamismi del processo formativo, Pado-
va, Messaggero 2001, 47-58.

– Il dono del celibato, in RUSSOTTO M. (Ed.), Discernimento. Per “dire Dio” oggi.
Corsi di formazione permanente per Presbiteri e Diaconi, Conferenza Episcopale
Siciliana, Centro Regionale “Madre del Buon Pastore”, Formazione Permanente
Clero di Sicilia, 79-82.

– Equilibrio afectivo y relaciòn interpersonal a la luz del Misterio Trinitario de Dios,
in «Trinitarium» (2000) 9 117-126.

– “Hemos tenido un sueño”. Abriendo futuros de pastoral vocacional, in «Todos uno»
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(2000) 144, 11-45.
– El sacerdote. Identidad personal y función pastoral. Perspectiva psicológica, in

«Pastores» (2000) 19, 3-30.
– Pedagogia della condivisione dei carismi, in AA.VV., Condivisione dei carismi,

anima e vita della Chiesa, USG-Il Calamo 2001, 39-85.
– Le attenzioni pedagogiche e metodologiche nell’annuncio della vocazione all’amore

verginale, in «Vocazioni» (2001) 1, 52-70.
– La mediazione dei sensi nell’orientamento vocazionale, in «Rogate ergo» (2001) 4,

13-17.
– Cosa intendere per discernimento vocazionale. La psicologia a servizio del discer-

nimento, in «Rogate ergo» (2001) 5, 5-9.
– I criteri del discernimento vocazionale, in Ibidem, 17-22.
– Vocazione: la via della croce, in «Vocazioni» (2001) 3, 84-103.
– Un salto di qualità, in «Testimoni» (2001) 13, 30-37.

CHENIS CARLO

Corsi e Convegni

– Roma. Centro Stampa della Agenzia Romana del Giubileo. Presentazione del CD
celebrativo del Grande Giubileo 2000 Magnificat. Intervento su: Figure musicali
nell’icona del “Magnificat” (12 ottobre 2000).

– Assisi, Perugia. Basilica Superiore di San Francesco. Giubileo degli Architetti, pro-
mosso dal Consiglio Nazionale Architetti. Relazione su: Poetica architettonica delle
costruzioni religiose (13 ottobre 2000).

– Nicotera (Vibo Valentia). Giubileo degli Artisti. Conferenza e dibattito su: Arte, spi-
rito, mistica (14 ottobre 2000).

– Roma. IX Convegno di studio sull’arte liturgica: «La Chiesa, committente d’arte tra
tradizione e innovazione». Presidenza della prima tornata e relazione su: La commit-
tenza d’arte in campo ecclesiastico tra tradizione e innovazione: impegno di coniu-
gare fede e bellezza (13 novembre 2000).

– Roma. Inaugurazione dell’opera pittorica di Stefania Fabrizi, dedicata ai Beati Mar-
tiri Clarettiani di Barbastro. Intervento su: Epopee dei martiri, rivisitazione dell’ar-
te, emulazione dei fruitori (18 novembre 2000).

– Roma. Centro Stampa della Agenzia Romana del Giubileo. Conferenza Stampa per
la presentazione della «Mostra 100 Artisti rispondono alla Lettera del Papa», pro-
mossa dalla Fondazione Staurós. Intervento su: Il senso dell’iniziativa (12 dicembre
2000).

– Albano, Roma. Presentazione del volume Albano Laziale da Frascati a Latina. Una
geografia dell’arte sacra tra i secoli XVIII e XX. Prolusione su: Qualificare l’appar-
tenenza al territorio nella valorizzazione dell’arte sacra. La coscienza della colletti-
vità e l’impegno delle istituzioni (15 dicembre 2000).

– Roma. Basilica di Santa Maria in Montesanto. Inaugurazione della Mostra «Dise-
gnare il vangelo nel terzo millennio». Prolusione su: Umiltà critica, genialità artisti-
ca, tensione spirituale, forza carismatica per configurare “la bellezza che salverà il
mondo” (16 dicembre 2000).

– Chiavari, Genova. Itinerario formativo per una lettura evangelica del patrimonio ar-
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tistico della Diocesi di Chiavari: «Il laboratorio della fede». Relazione su: Le espres-
sioni sensibili: consenso all’ineffabile (10 gennaio 2001).

– Prato. Conservatorio di S. Niccolò. Incontro con gli artisti. Prolusione su: Arte e sa-
cro. Dopo la Lettera del Papa. Alla ricerca di una nuova alleanza con gli artisti (17
febbraio 2001).

– Lucca. Tavola rotonda su: La conservazione: aspetti culturali, scientifici e istituzio-
nali, in occasione del convegno su: «Il libro e il documento antico. Conservazione e
restauro: realtà e prospettive». Intervento su: La conservazione del libro e del docu-
mento antichi. Le politiche culturali ecclesiali (10 marzo 2001).

– Frascati, Roma. Presentazione della scultura in bronzo La voce del vento di Roberto
Scardella. Relazione su: L’arredo urbano per riabitare la “polis” e nobilitare lo
spirito (17 marzo 2001).

– Assisi, Perugia. Sacro Convento di San Francesco. I Convegno di primavera sul re-
stauro: «L’autenticità oggi», promosso dall’Istituto Centrale per il Restauro del Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali. Relazione su: Significato dell’autenticità
oggi. Aspetti filosofico-teologici (21 marzo 2001).

– Pesaro. Ciclo di «Conversazioni sulla Croce», in occasione dell’inaugurazione della
croce di Loreno Sguanci. Intervento su: La croce segno artistico e religioso. Uma-
nesimo dell’arte e nuova evangelizzazione (22 marzo 2001).

– Vicenza. I Corso di specializzazione per Architetti su: «Adeguamento liturgico delle
chiese dopo il Concilio Vaticano II», organizzato dalla Diocesi di Vicenza e dall’Or-
dine degli Architetti della Provincia di Vicenza. Prolusione su: L’adeguamento li-
turgico nel rispetto della memoria e della sensibilità attuale (23 marzo 2001).

– Roma. Tavola rotonda del Rotary Club Roma Sud su: «Nuove tecnologie, nuova
cultura. È il momento di un nuovo umanesimo?». Relazione su: Possibilità, difficol-
tà, urgenza di un nuovo umanesimo. Considerazioni fenomenologico-teoretiche (29
marzo 2001).

– Vicenza. Convegno su: «La porta della chiesa. Arte e liturgia a confronto», organiz-
zato in occasione della Rassegna “Koiné”. Relazione su: La porta della chiesa-edifi-
cio: segno architettonico, evento artistico, annuncio sacrale (21 aprile 2001).

– Giulianova, Teramo. Ciclo di conferenze: «A tu per tu con lo storico dell’arte», or-
ganizzato dalla “Piccola Opera Charitas”. Relazione su: Comprensione e fruizione
dell’opera d’arte dedicata al sacro. Tra antichità e contemporaneità (28 aprile
2001).

– Palermo. Convegno: «Uno spazio per l’assemblea liturgica», organizzato dalla Com-
missione Liturgica Diocesana. Relazione su: Principi e criteri dell’arte per il culto
(5 maggio 2001).

– Roma. Università degli Studi “La Sapienza” (Facoltà di Architettura). Corso tenuto
dall’arch. prof. Paolo Portoghesi. Relazione su: Fondamenti teoretici, liturgici, for-
mali dell’arte per il culto nell’ambito del cristianesimo (17 maggio 2001).

– Roma. Ministero per i Beni e le attività culturali. Presentazione del volume, curato
da G. Basile, Il cantiere pittorico della Basilica Superiore di San Francesco in Assi-
si, di cui ha redatto l’introduzione (31 maggio 2001).

– Cuneo. Inaugurazione del portale della Parrocchiale “Madonna delle Grazie”. Rela-
zione su: Significato artistico e valore spirituale del portale di Guido Giordano (16
giugno 2001).

– Roma. I Seminario Nazionale di Iconografia Canonica Cristiana. Relazione: Per un
servizio di Chiesa intelligente e fruttuoso (21 settembre 2001).
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– San Gabriele, Teramo. Quarto incontro annuale degli artisti su: «La creatività: il se-
gno del futuro». Prolusione e animazione del convegno (22 settembre 2001).

– Roma. Università della Santa Croce. Presidenza della conferenza di J. Bonet su:
Gaudí. La sua fede e il suo contributo dell’architettura della Sagrada Família (26
settembre 2001)

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 Scientifico per la Mostra Sacre Passioni. Scultura lignea a

Pisa dal XII al XV secolo (Museo Nazionale di San Matteo in Pisa).
– Membro del Comitato Scientifico Pulchra Ecclesia. Rassegna delle Arti per lo Spa-

zio Sacro, Centro Fiera del Garda, Montichiari (Brescia).
– Membro del Comitato Scientifico per la X Biennale di Arte Sacra Contemporanea,

Fondazione Staurós, San Gabriele (Teramo).
– Membro del Comitato Scientifico di Arte Cristiana, rivista della Scuola “Beato An-

gelico” (Milano).
– Consulente di architettura sacra per la ridefinizione del complesso santuariale a San

Gabriele (Teramo).
– Consulente di architettura sacra per il restauro conservativo e l’adeguamento liturgi-

co della Parrocchiale “B.V. Assunta” a Borore (Nuoro).

Pubblicazioni

– La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, in «Rivista Diocesana di Roma»
7/4 (luglio-ottobre 2000), 1058-1065.

– Inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa, in «Rivista Liturgi-
ca» 4-5 (luglio ottobre 2000), 535-538.

– Presentazione, in SCHIANO A., L’identità architettonica del Duomo di Orbetello,
Roccastrada, Ed. “il mio Amico”, 7-8.

– Disegnare il vangelo per il terzo millennio, in SEVERI S. (Ed.), Disegnare il vangelo
per il terzo millennio (= Catalogo Mostra d’Arte Sacra, Basilica di Santa Maria in
Montesanto, 16 dicembre 2000 - 8 gennaio 2001), Roma, Ed. Joyce & Co., 8-13.

– La vita mercedaria nell’oggi della Chiesa e della cultura. Libertà per la liberazione,
in «Ecce Mater Tua» (2000) 2/3, 54-83.

– Un abito di santità per il terzo millennio, in «Ecce Mater Tua» (2000) 4, 4.
– Il giubileo e dopo, in Ibidem, 5-9.
– Custodi della bellezza. Commento alla “Lettera del Papa Giovanni Paolo II agli Ar-

tisti”, in CHENIS C. (Ed.), Cento Artisti rispondono al Papa. Commento in opere e
parole alla “Lettera del Papa Giovanni Paolo II agli Artisti” (= Fondazione Staurós
Italiana, 5 gennaio - 21 aprile 2001), San Gabriele (Teramo), Ed. Eco 2000, 31-64.

– Dal bello sensibile al Sommo-Bello, in CONGIUNTI L. (Ed.), L’audacia della ragio-
ne. Riflessioni sulla teologia filosofica di Francesca Rivetti Barbò, Roma, Hortus
Conclusus 2000, 35-74 .

– Del bello e del buono. Poetiche dell’architettura per il sacro cristiano, in «Chiesa
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Oggi. Architettura e comunicazione» 9 (2000) 45, 19.
– L’architetto poeta dello spazio, in «L’Architetto» (2000) 151, 20-22.
– L’araldica della spiritualità giubilare. Stemmi pittorici di Renata Minuto, in MINU-

TO R., Gli Stemmi dei Papi dei Giubilei (= Catalogo Mostra, Savona, Cappella Sisti-
na e Chiostro della Cattedrale, 12 dicembre 2000 - 14 gennaio 2001), 9-11.

– Il bello estetico per il bene ecclesiale, in Pulchra Ecclesia. Rassegna di Arte per lo
Spazio Sacro. 2001 (= Centro Fiera del Garda in Montichiari, 25-28 gennaio 2001),
Brescia, Edigraf 2001, 14-23.

– Ipsissima Verba Christi. Meditazioni, in Il volto della Passione. Incontro tra musica
e arti figurative, San Gabriele (Teramo), Edizioni Staurós 2001, 13-21.

– L’avvio della “rinascenza” romana, modello di una nuova “rinascenza”, in Sisto
IV. Le Arti a Roma nel Primo Rinascimento, Roma, Ed. Shakespeare and Company
2000, 413-416.

– L’auspicio dell’ineffabile, in Terenzio Eusebi, Ascoli Piceno, D’Auria Ed. 2001, 95-
99.

– Il ritorno del sacro, in «Chiesa Oggi. Architettura e comunicazione» 10 (2001) 46, 9.
– La porta, in Ibidem, 20.
– Dall’utopia alla realtà. Cronaca di un cantiere e di una spiritualità, in BASILE G. -

MAGRO P. (Edd.), Il Cantiere pittorico della Basilica Superiore di San Francesco in
Assisi, Assisi, Casa Ed. Francescana 2001, XIII-XX.

– Il fascino discreto della luce, in «Chiesa oggi. Architettura e comunicazione» 10
(2001) 47, 8.

– L’iconografia per la preghiera, in «Servizio della Parola» (2001) 328, 37-46.
– Presentazione, in Il Portale. Chiesa Parrocchiale Madonna delle Grazie. Sculture di

Guido Giordano, Cuneo, Parrocchia Madonna delle Grazie 2001, 6-11.
– La sacralità nel profano. Itinerari estetici e religiosi di Angelo Casciello, in CHENIS

C. (Ed.), Angelo Casciello. Visioni del sacro. Opere 1973-2001, San Gabriele (Te-
ramo), Ed. Staúros 2001, 13-30.

– Ruolo dell’U.C.A.I. nell’animazione cristianamente ispirata degli artisti. Convegno
Nazionale U.C.A.I., 22-23 settembre 2000, in «Quaderno di Arte e Fede». Supple-
mento 10-11 (2001), 5-27.

– Formare gli operatori locali per i beni culturali della Chiesa. La valorizzazione del
territorio sardo in contesto pastorale, in Theologica & Historica (= Annali della
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, X), Cagliari, Ed. Piemme 2001, 357-
374.

– Il programma iconografico della chiesa-edificio, in «Rivista Liturgica» 88 (2001) 4,
541-558.

– “La funzione pastorale dei musei ecclesiastici”. Nuova circolare della Pontificia
Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, in Ibidem, 634.

– Il sagrato. La liturgia della vita, in «Chiesa Oggi. Architettura e comunicazione» 10
(2001) 48, 13.

– Il grande segno che apre la vita. La porta bronzea della cattedrale di Lecce, in Ibi-
dem, 66-67.

– Iconografia di San Giovanni Evangelista, in SOLDINI S. - SEVERI S., L’arte e gli arti-
sti in cammino nel Terzo Millennio. Gli evangelisti. Mostra d’Arte Sacra (VII° Con-
vegno degli Artisti), Perugia, Ed. Accademia Agape San Giuseppe 2001, 14-17.

– Il Signore di bontà e bellezza. Preghiera dell’artista, in CHENIS C. (Ed.), Percorsi
artistici 2000 (= Annali Fondazione Staurós Italiana Onlus III), 9-10.
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– Il nuovo umanesimo dell’arte cristiana. Arte e vangelo per il nuovo millennio, in
Ibidem, 17-28.

– I custodi della bellezza. Commento alla “Lettera del Papa Giovanni Paolo II agli
Artisti”, in Ibidem, 31-86.

– La soglia della speranza. Iconografia dell’installazione giubilare a San Gabriele, in
Ibidem, 89-92.

– L’arte e la nuova evangelizzazione, in Ibidem, 135-138.

CIMOSA MARIO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Facoltà di Scienze del’Educazione «Auxilium». Visiting Professor
per il corso su: Esegesi ed Ermeneutica dell’AT (I Semestre a.a. 2000-2001).

– Roma. Institutum Patristicum Augustinianum. Visiting Professor per il corso su: Bi-
blia Patristica Graeca (I Semestre a.a. 2000-2001).

– Viterbo. Seminario invernale di “Biblia” su: «Due grandi sapienze: Bibbia ed elleni-
smo». Relazione su: La versione dei LXX e altre versioni greche della Bibbia (27
gennaio 2001).

– Londra (Inghilterra). University of Surrey-Roehampton. Visiting Scholar. Seminario
per i Graduates su: Translating the Old Testament: problemi di traduzione della
Bibbia dei LXX nelle lingue moderne (febbraio-marzo 2001).

– Philadelphia (USA). University of Pennsylvania, Department of Religious Studies.
Visiting Scholar. Stages su: Bible and New Technologies (aprile-maggio 2001).

– Toronto (Canada). University of Toronto, Department of Near East Languages and
Civilizations. Visiting Scholar. Seminario per i Graduates su: Translating the Old
Testament: problemi di traduzione della Bibbia dei LXX nelle lingue moderne (giu-
gno 2001).

– Durham (Inghilterra). 2nd International Ben Sira Conference. Partecipazione (1-4 lu-
glio 2001).

– Leuven (Belgio). Colloquium Biblicum Lovaniense su: «The Biblical Canons». Par-
tecipazione (25-27 luglio 2001).

– Basilea (Svizzera) XIth IOSCS (International Organization for Septuagint and Cog-
nate Studies). Relazione su: Translating the Old Testament (3 agosto 2001).

– Basilea (Svizzera) XVIIth IOSOT (International Organization for the Study of the
Old Testament). Partecipazione (5-10 agosto 2001).

Incarichi e Consulenze

– Segretario dell’Associazione Biblica Salesiana (ABS).
– Membro dell’équipe di supporto ecclesiale e dottrinale di Internet: Siti Cattolici Ita-

liani.
– Membro del Comitato di Edizione Interconfessionale per la 2a edizione della Parola

del Signore.
– Traduzione Interconfessionale in lingua corrente (LDC-ABU).
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Pubblicazioni

– CIMOSA MARIO, L’ambiente storico-culturale delle Scritture Ebraiche, Bologna,
EDB 2000, pp. 644.

– Tendenze escatologiche nella traduzione greca (LXX) dei Salmi (Sal 16, 49, 73), in
FRIGATO S. (Ed.), «In Lui ci ha scelti». Studi in onore del prof. Giorgio Gozzelino,
Roma, LAS 2001, 197-210.

COMOGLIO MARIO

Pubblicazioni

– Apprendere attraverso la cooperazione dei compagni, in «Orientamenti Pedagogici»
48 (2001) 28-48.

– La scuola come comunità che apprende, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001)
666-673.

COSTA GIUSEPPE

Corsi e Convegni

– Gela, Caltanissetta. Corso di giornalismo per i giovani maturandi, promosso dal co-
mune di Gela. Coordinamento e organizzazione (11 maggio-1 giugno 2001).

– Maastricht (Olanda). Corso su: «Giornalismo on line», organizzato dall’Università
di Amsterdam. Partecipazione (24-30 giugno 2001).

– Washington (USA). Convention della "Association for Education in Journalism and
mass Communication". Partecipazione (5-8 agosto 2001).

Incarichi e Consulenze

– Consulente ecclesiastico regionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI).
– Membro del Comitato di edizione della rivista «Segno Sette» dell’Azione Cattolica

Italiana.
– Membro del Comitato di Edizione della rivista «Tuttoscuola».
– Collaboratore dell’«Osservatore Romano» per i temi della comunicazione, con in-

terventi quindicinali.

Pubblicazioni

– COSTA GIUSEPPE - DE GIOVANNI NERIA, Giornalismo e Letteratura, Alghero, Ne-
mapress Editrice 2000.

– Chiesa e Informazione Religiosa, in Amicitiae Causa. Scritti in onore di Monsignor
Alfredo Garsia, Caltanissetta-Roma, Sciascia Editore 2000, 631-644.

– La stampa inglese fa retromarcia, in «Desk-UCSI» 4 (2000) 41-44.
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CREA GIUSEPPE

Corsi e Convegni

– Urbino. Università di Urbino. Corso di: Psicologia della Religione (23-30 agosto
2001).

– Roma. Agenzia Stampa MISNA, in collaborazione con gli Istituti Missionari Italia-
ni. Sessione su: Stress negli operatori missionari (29 gennaio - 2 febbraio 2001).

– Venezia. Convegno di Fondamenta su “I Corpi”, dal titolo: «Psicologia della morte
per carestia nelle vittime e nei soccorritori». Giornata di Studio su: Stress degli ope-
ratori umanitari nelle situazioni di guerra (16 giugno 2001).

– Roma. Centro Studi Interetnici dell’Istituto Giovanni XXIII. Giornata di studio su:
Conflitti interpersonali interetnici (26 febbraio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Consulenze psicologiche presso la Comunità Terapeutica semi-residenziale del Cen-
tro Alternativo alla Detenzione, presente nella Fondazione Villa Maraini.

– Consulenze psicologiche nel programma terapeutico della Comunità aperta (Telefo-
no-in-aiuto) della Fondazione di Villa Maraini.

Pubblicazioni

– CREA GIUSEPPE, I conflitti interpersonali nelle comunità e nei gruppi, Bologna, De-
honiane 2001.

– I conflitti interpersonali nelle comunità religiose, in «Vita Consacrata» 37 (2001) 1,
59-65.

– Illusione e realtà nella vita consacrata, in «Vita Consacrata» 37 (2001) 4, 416-427.

CROSTI MASSIMO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Corso di: Filoso-
fia Morale (a.a. 2000-2001).

Pubblicazioni

– CROSTI MASSIMO - SELZNICK PH. (Edd.), La comunità democratica, Roma, Edizioni
Lavoro 1999.

– CROSTI MASSIMO - FOA VITTORIO, Il ritorno dell’individuo. Cosa cambia nella poli-
tica e nel lavoro, Roma, Edizioni Lavoro 2000.

– Il successo dell’antipolitica, in «Via Pò» (12.05.2001).
– La cultura della Destra, in «Via Pò» (15.09.2001).
– La Destra liberista. Intervista al prof. Massimo Cacciari, in «Via Pò» (06.10.2001).
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CUVA ARMANDO

Pubblicazioni

– Adattamento liturgico, in TRIACCA A.M. - SARTORE D. - CIBIEN C. (Edd.), Liturgia, I
dizionari San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo 2001. (Nuova edizione
di SARTORE D. - TRIACCA A.M. (Edd.), Nuovo Dizionario di Liturgia, Roma, Edi-
zioni Paoline 1984).

– Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti, in Ibidem.
– Culto eucaristico [fuori della Messa], in Ibidem.
– Arredi/Vesti (revisione), in Ibidem.
– Assemblea (revisione), in Ibidem.
– Diritto liturgico (revisione), in Ibidem.
– Gesù Cristo (revisione), in Ibidem.
– Liturgia nel Codex Iuris Canonici (revisione), in Ibidem.
– Organismi liturgici: premessa (revisione), in Ibidem.
– Centro di Azione Liturgica (revisione), in Ibidem.
– Altri organismi (revisione), in Ibidem.
– Conclusione (revisione), in Ibidem.
– L’arricchita documentazione della “Institutio generalis Missalis Romani”, in

«Ephemerides Liturgicae» 114 (2000) 511-520.
– L’adattamento lo fa la Conferenza, in «Vita pastorale» 89 (2001) 4, 105-109 (ripre-

so da: TRIACCA A.M. - SARTORE D. - CIBIEN C. (Edd.), Liturgia, San Paolo 2001).

DAL COVOLO ENRICO

Corsi e Convegni

– Casperia, Rieti. Centro Studi Altomedievali della Sabina. Conferenza su: Il «magi-
stero» della storia (21 ottobre 2000).

– Torino. III Giornate Patristiche Torinesi. Coordinamento scientifico e conferenza su:
Escatologia e apocalittica nei primi secoli cristiani. Il Regno di Dio e la sua attesa
negli apologisti greci del II secolo (23-24 ottobre 2000).

– Roma. Centre Culturel «Saint-Louis de France». Coordinamento scientifico e presi-
denza della Giornata di Studio su alcuni aspetti di storia dell’educazione (9 novem-
bre 2000).

– Agrigento. Accademia di Studi Mediterranei «Lorenzo Gioeni». Presidenza del Con-
vegno sulla condizione femminile, «tra antico e moderno» (24-26 novembre 2000).

– Agrigento. Centro Nazionale di Studi Pirandelliani. Conferenza su: Lazzaro (1929):
una teologia del sacerdozio? (4-5 dicembre 2000).

– Roma. Istituto «Sacro Cuore». Coordinamento scientifico e presidenza della Quinta
Lectura Origenis (Le Omelie sull’Esodo) (15 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 23
aprile, 14 maggio 2001).

– Roma. Santa Maria in Via Lata. Sabato mariano: Lectio divina: Luca 1,26-38 (10
febbraio 2001).

– Roma. II Municipio. Conferenza: Il Carnevale nella storia di Roma (20 febbraio
2001).
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– Enna. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. Presentazione del volume:
Cultura e promozione umana. La cura del corpo e dello spirito dai primi secoli cri-
stiani al Medioevo: contributi e attualizzazioni ulteriori, Cultura e Lingue classiche
6, Oasi Editrice, Troina 2001 (23 febbraio 2001).

– Roma. Istituto «Sacro Cuore». Conferenza su: Laici e cattolici: pace, ecologia e di-
ritti umani (9 marzo 2001).

– Roma. Conferenza Episcopale Italiana, Progetto culturale. Conferenza su: Vie di tra-
smissione del Vangelo. Alla scuola dei nostri Padri (23 marzo 2001).

– Cosenza. MEIC e Centro di Cultura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Con-
ferenza su: Cristianesimo e istituzioni politiche nei primi tre secoli (25 marzo 2001).

– Roma. IV Municipio. Conferenza su: La casa: cultura e tradizione (18 maggio 2001).
– Tarso (Turchia). Convegno di studi su san Paolo apostolo. Conferenza su: Istanze di

formazione sacerdotale tra Alessandria e Antiochia (II-IV secolo) (28 giugno-5 lu-
glio 2001).

– Prati di Tivo, Teramo. Convegno Nazionale SIRT. Conferenza su: Dio Padre nella
tradizione patristica (5-7 luglio 2001).

– Pisa. VIII Convegno Internazionale di Studi su Origene. Conferenza su: Sacerdozio
dei fedeli, gerarchia ministeriale e gerarchia della santità nelle Omelie di Origene
sull’Antico Testamento (27-31 agosto 2001).

– Radom (Polonia). Convegno dei patrologi polacchi. Prolusione su: Casta Meretrix.
Note di ecclesiologia ambrosiana (21-24 settembre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Pontificio Comitato di Scienze Storiche (membro).
– Pontificia Accademia di Teologia (consigliere e amministratore).
– Congregazione per la Dottrina della Fede (consulenze occasionali).
– Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Itineranti (consulenze occasionali).
– Pontificio Consiglio per la Famiglia (consulenze occasionali).
– Conferenza Episcopale Italiana (progetto culturale).
– Vicariato di Roma (ufficio per la pastorale universitaria).
– Rivista «Filosofia e Teologia» (membro del Consiglio di Redazione).
– Rivista «Ricerche Teologiche» (coordinatore e direttore responsabile).
– Rivista «Sacrum Ministerium» (membro del Consiglio di Redazione).
– Rivista «Salesianum» (coordinatore e direttore responsabile).
– «Corona Patrum» (membro del Consiglio di Direzione e segretario di redazione).

Pubblicazioni

– DAL COVOLO ENRICO - GIANNETTO ISIDORO (Edd.), Cultura e promozione umana.
La cura del corpo e dello spirito dai primi secoli cristiani al Medioevo: contributi e
attualizzazioni ulteriori, Cultura e Lingue classiche 6, Troina (Enna), Oasi Editrice
2001, pp. 550.

– DAL COVOLO ENRICO - MARITANO MARIO (Edd.), Omelie su Geremia. Lettura ori-
geniana, Biblioteca di Scienze Religiose 165, Roma, LAS 2001, pp. 124.

– DAL COVOLO ENRICO - UGLIONE RENATO (Edd..), Chiesa e Impero. Da Augusto a
Giustiniano, Biblioteca di Scienze Religiose 175, Roma, LAS 2001, pp. 350.
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– ROSANNA ENRICA - DAL COVOLO ENRICO (Edd.), «Paideia» e «Humanitas». Per la
pace nel terzo millennio, in «Rivista di Scienze dell’Educazione» 39 (2001) 159-
360.

– «Lazzaro»: una «teologia del sacerdozio»?, in LAURETTA E. (Ed.), Pirandello e la
fede, Collana di Saggi e documentazioni del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani
42, Agrigento, Edizioni Centro Nazionale Studi Pirandelliani 2000, 113-123.

– Escatologia e apocalittica nei primi secoli cristiani. Il Regno di Dio e la sua attesa
negli apologisti greci del II secolo, in «Salesianum» 62 (2000) 625-643.

– Il cristianesimo nella società romana. L’età dei Severi (193-235), in PANI ERMINI L.
- SINISCALCO P. (Edd.), La comunità cristiana di Roma. La sua vita e la sua cultura
dalle origini all’Alto Medioevo, Atti e Documenti 9, Città del Vaticano, Libreria
Editrice Vaticana 2000, 37-48.

– Romani 13,1-7 e i rapporti tra la Chiesa e l’Impero romano nel primo secolo, in
GRAZIANI S. (Ed.), Studi sul Vicino Oriente Antico dedicati alla memoria di Luigi
Cagni, Series Minor LXI, Napoli, Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di
Studi Asiatici 2000, 1481-1492.

– Le catechesi battesimali di san Giovanni Crisostomo, in «Salesianum» 63 (2001)
157-167.

– Tra storia e teologia. La formazione al sacerdozio ministeriale. Antiochia - Ales-
sandria (II-IV sec.), in RUSSO A. - COFFELE G. (Edd.), Divinarum Rerum Notitia. La
teologia tra filosofia e storia. Studi in onore del Cardinale Walter Kasper, La cultu-
ra 81, Roma, Edizioni Studium 2001, 3-22.

– Le catacombe e il Giubileo: Callisto e la sua comunità, in I Giubilei nella storia del-
la Chiesa. Atti del Congresso internazionale in collaborazione con l’École Fran-
çaise de Rome sotto il patrocinio del Comitato Centrale per il Giubileo del 2000
(Roma, Istituto Patristico Augustinianum, 23-26 giugno 1999), Pontificio Comitato
di Scienze Storiche. Atti e Documenti 10, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vati-
cana 2001, 164-175.

– «Trasmettere la fede» secondo i nostri Padri, in «Notiziario del Servizio Nazionale
Progetto Culturale» 5 (2001) 50-62.

DAZZI NINO

Pubblicazioni

– DAZZI NINO - DE CORO ALESSANDRA, Psicologia dinamica: le teorie cliniche, Ro-
ma-Bari, Editori Laterza 2001, pp. 262.

– Transfert, stile difensivo, attività referenziale: un¹ipotesi di lettura single case, in
«Ricerca in Psicoterapia» 3 (2000) 2/3, 169-189 (in coll. con Buonarrivo L., Lin-
giardi V., Ortu F.).

– Ricerca concettuale e ricerca empirica nella psicoterapia psicodinamica: una meto-
dologia per lo studio del processo, in «Ricerca in Psicoterapia» 4 (2001) 1, 29-48 (in
coll. con Ortu F. et alii).
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DE NITTO CARLA

Incarichi e Consulenze

– Psicoterapeuta e Supervisore di attività clinica.
– Supervisione avanzata in ambito clinico con Didatti e Supervisori di Analisi Transa-

zionale.
– Attività didattica, di consulenza psicologica e di supervisione presso l’IFREP (Istitu-

to di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti), all’interno del quale ri-
veste la qualifica di Vice Direttore.

DE SOUZA CYRIL

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. 3° Incontro del-
l’Associazione Italiana dei Catecheti (Sezione Romana) su: «Rapporto Catechesi e
Liturgia». Partecipazione (14 novembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno di aggiornamento pedagogico su:
«Educazione Religiosa dei Giovani all’Alba del Terzo Millennio». Partecipazione e
relazione su: Crescere religiosamente nella multiculturalità (3-5 gennaio 2001).

– Nuova Delhi (India). 5th Annual General Body Meeting of Indian Catechetical Asso-
ciation. Partecipazione (10-12 febbraio 2001).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. 4° Incontro dell’Associazione Italiana dei
Catecheti (Sezione Romana) su: «Iniziazione Cristiana dei Fanciulli - Nota CEI
1999». Partecipazione (8 marzo 2001).

– Roma. Università Pontificia Salesiana (Facoltà di Scienze dell’Educazione). Forum
Catechetico, organizzato dall’Istituto di Catechetica, su: «Annunciare la Salvezza
cristiana oggi: problemi, confronti, proposte». Partecipazione e relazione su: Le of-
ferte di salvezza nel mondo delle religioni particolarmente significative (22-24 giu-
gno 2001).

– Roma. Casa Generalizia dei Salesiani. 3° Incontro delle IUS. Partecipazione come
moderatore (12-17 luglio 2001).

– Bangalore (India). Kristu Jyoti College. Professore Invitato per il corso di “Antropo-
logia e Catechesi” (3 crediti) per gli iscritti del 2° ciclo di Teologia con specializza-
zione in Catechetica e Pastorale Giovanile (9-24 agosto 2001).

– Mumbai (India). Organizzazione di un laboratorio (Workshop) per missionari Sale-
siani su: Evangelizzazione: Proclamazione, Inculturazione e Dialogo Interreligioso
(29-31 agosto 2001).

– Freiburg (Germania). XII Incontro Italo-tedesco di Pedagogia Religiosa su: «Dire la
fede oggi». Partecipazione (16-20 settembre 2001).

– Pontecagnano Faiano, Salerno. Assemblea Annuale dell’Associazione Italiana dei
Catecheti su: «Cristiani per scelta. Verso un adeguamento del percorso formativo
della comunità cristiana». Partecipazione e relazione su: I modelli post-conciliari del
ministero catechistico (27-29 settembre 2001).
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Pubblicazioni

– Linee strategiche dell’evangelizzazione oggi. Evangelizzare in un contesto plurireli-
gioso e multiculturale /5, in «Catechesi» 69 (2000) 5, 13-17.

FAVALE AGOSTINO

Corsi e Convegni

– Bologna. Incontro organizzato dalle Salesiane Oblate. Sei conferenze su: Esperienza
di Dio, testimonianza evangelica e slancio missionario (2-5 gennaio 2001).

– Aosta. Convegno per i presbiteri, organizzato dalla diocesi di Aosta. Tre conferenze
su: Vocazione e missione dei fedeli laici nella Chiesa e nella società (13-14 febbraio
2001).

Incarichi e Consulenze

– Consultore della Congregazione per le Cause dei Santi.

Pubblicazioni

– Movimenti ecclesiali e liturgia, in SARTORE D. - TRIACCA A.M. - CIBIEN C. (Edd.),
Liturgia, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo 2001, 1261-1279

– Presbiteri, movimenti e nuove comunità nella Chiesa, in «Salesianum» 62 (2000)
525-564.

– Religiosi, movimenti ecclesiali e nuove comunità, in «I religiosi in Italia» 4 (2001)
322, 17*-32*.

FELICI SERGIO

Pubblicazioni

– Corpo e spirito nei “Sermones” di Cesario di Orles, in DAL COVOLO E. - GIANNET-
TO I. (Edd.), Cultura e promozione umana. La cura del corpo e dello spirito dai
primi secoli cristiani al Medioevo: contributi e attualizzazioni ulteriori, Troina (En-
na), Oasi ed. 2000, 397-403.

FERASIN EGIDIO

Corsi e Convegni

– Gerusalemme (Israele). Salesian Center for Theological Studies (Cremisan): corsi
di Morale Fondamentale (anni accademici 2000 e 2001).
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Pubblicazioni

– FERASIN EGIDIO, Un lungo cammino di fedeltà. La Vita Consacrata dal Concilio al
Sinodo, Biblioteca di Scienze Religiose 121, Roma, LAS 1996, pp. 403.

– FERASIN EGIDIO, Segno vivo di Cristo Maestro. La formazione sacerdotale negli
scritti e nell’azione pastorale di Don Giuseppe Quadrio (1921-1963), Collana Spiri-
to e Vita 30, Roma, LAS 1999, pp. 295.

– Il significato permanente della dimensione procreativa della sessualità coniugale.
Approfondimenti teologici ed antropologici, in Adiutor gaudii vestri (Miscellanea in
onore del card. Giovanni Saldarini), Leumann (Torino), LDC 1997, 591-622.

– L’immagine di Dio e la sessualità umana nel magistero di Giovanni Paolo II, in
«Archivio Teologico Torinese» (1997) 2, 115-131.

– La verità della sessualità nell’insegnamento di Giovanni Paolo II, in Super funda-
mentum Apostolorum (Studi in onore di S. Em. Il card. A. M. Javierre Ortas), Biblio-
teca di Scienze Religiose 125, Roma, LAS 1997, 591-622.

– L’omosessualità, in FIORE C., Etica per i giovani, Leumann (Torino), LDC 1998,
235-241

– Segno vivo di Cristo Maestro. La formazione sacerdotale nella parola e nella vita di
don Giuseppe Quadrio, in «Archivio Teologico Torinese» 5 (1999) 1, 177- 204.

– “L’amore innestato nel cuore dallo Spirito Santo “ premessa e centro della spiritua-
lità coniugale. Riflessione sulla grande catechesi di Giovanni Paolo II, in FRIGATO

S. (Ed.), “In Lui ci ha scelti”. Studi in onore del prof. Giorgio Gozzelino, Biblioteca
di scienze religiose 166, Roma, LAS 2001, 241-264.

FIZZOTTI EUGENIO

Corsi e Convegni

– Urbino. Università degli Studi (Istituto Superiore di Scienze Religiose). Corso di:
Psicologia della religione.

– Roma. Pontificio Ateneo “Antonianum” (Istituto di Spiritualità). Corso di: Direzione
spirituale: aspetti psicologici.

– Pomezia, Roma. Conferenza su: Psicologia del malato e formazione del volontario
(10 ottobre 2000).

– Caltagirone, Catania. Conferenza su: Orizzonti di psicologia della religione (25 ot-
tobre 2000).

– Caltagirone, Catania. Conferenza su: Il counseling in educazione (25 ottobre
2000).

– Padova. Conferenza su: Educare alla fede. Istanze psicopedagogiche (7 novembre
2000).

– Caltanissetta. Conferenza su: Maria Assunta e il problema del male in C.G. Jung (16
novembre 2000).

– Modena. Conferenza su: Religione e cura di sé. Offerte terapeutiche nei nuovi mo-
vimenti religiosi (5 dicembre 2000).

– Torino. Conferenza su: Il caso Hare Krishna (11 dicembre 2000).
– San Giovanni Rotondo, Foggia. 4 Conferenze su: Le dinamiche della vita fraterna

con particolare riferimento a una pastorale d’insieme (18 e 19 dicembre 2000).
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– Roma. Conferenza su: I vissuti religiosi giovanili dal punto di vista esistenziale (3
gennaio 2001).

– Crotone. 2 Conferenze su: Vita di relazione e dialogo comunitario a servizio dell’i-
dentità e della missione (16 gennaio 2001).

– Noverato, Cosenza. 2 Conferenze su: La dimensione missionaria nell’educazione
(24 e 25 gennaio 2001).

– Trento. Seminario per volontari e operatori sociali e aziendali su: Dare senso alle
cose di oggi: il pensiero di Viktor E. Frankl (4-5 febbraio 2001).

– Roma. Conferenza su: La promozione del benessere nella famiglia, a scuola e nei
servizi (16 marzo 2001).

– Acerra, Napoli. Conferenza su: L’adolescente tra vuoto esistenziale e ricerca di sen-
so (13 marzo 2001).

– Roma. Università “La Sapienza”. Conferenza su: Il senso della vita e la logoterapia
(3 aprile 2001).

– Malta. Seminario per volontari e operatori sociali su: In cammino verso la libertà.
Giovani tra disagio e pienezza di senso (5-7 aprile 2001).

– Roma. Conferenza su: Le scienze umane nel processo di discernimento vocazionale
(20 aprile 2001).

– Roma. Conferenza su: Nuovi orizzonti della psicologia della religione (10 maggio
2001).

– Napoli. Conferenza su: Cosa gli exallievi si attendono dai salesiani (26 maggio
2001).

– Bolzano. Conferenza su: Aspetti educativi dello sport (29 maggio 2001).
– Roma. Conferenza su: Solidarietà come ricerca di senso (6 giugno 2001).
– Salerno. Conferenza su: L’attualità del messaggio di Italo Rocco (9 giugno 2001).
– Roma. Forum Catechetico. Atelier su: Salvezza e terapia (24 giugno 2001).
– Siderno, Reggio Calabria. Conferenza su: Globalizzazione… Parliamone (21 luglio

2001).
– Roma. Conferenza su: Il sacramento della riconciliazione (1 ottobre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana.
– Istituto di Logoterapia Frankliana.
– Internationale Gesellschaft der logotherapeutischen/existenzanalytischen Ausbil-

dungs- und Forschungs-Institute.
– European Association for Logotherapy and Existential Analysis.
– Direttore della rivista quadrimestrale «Attualità in logoterapia».

Pubblicazioni

– FIZZOTTI EUGENIO - SALUSTRI MASSIMO, Psicologia della religione con antologia
dei testi fondamentali, Roma, Città Nuova 2001, pp. 324.

– FIZZOTTI EUGENIO - DE GIORGIO GIOVANNI (Edd.), Verso una psicologia omeopati-
ca, Roma, Edi-Lombardo 2001, pp. 120.

– Una via integrale alla salute. Il contributo della logoterapia di Frankl, in Ibidem,
57-60.

– Le nuove sette religiose e i nuovi culti: una sfida per la Chiesa, in: Nuovi cammini
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dopo il Giubileo, Incontro di spiritualità francescana (Santuario della Verna, 24-30
agosto 2000), in «Quaderni di spiritualità francescana» 22 (2001) 97-119.

– En las raíces de la logoterapia las raíces da le esperanza, in SOCIEDAD MEXICANA

DE ANÁLISIS EXISTENCIAL Y LOGOTERAPIA, S.C., Memorias. I Congreso Mexicano
de Logoterapia. “Sentido y esperanza: la misón de la logoterapia en el nuevo mile-
nio, Mexico, Ediciones LAG 2000, 35-46.

– Logoterapia, in DORON R. - PAROT F. - DEL MIGLIO C., Nuovo dizionario di psicolo-
gia, Roma, Borla 2001, 423-424.

– Psicologia della religione, in Ibidem, 586-588.
– Psicologia transpersonale, in Ibidem, 592-593.
– Presentazione alla nuova edizione italiana, in FRANKL V. E., Logoterapia e analisi

esistenziale, Brescia, Morcelliana 2001, 5-13.
– Prefazione all’edizione italiana, in FRANKL V. E., Teoria e terapia delle nevrosi,

Brescia, Morcelliana 2001, 7-10.
– Prefazione, in BRUZZONE D., Autotrascendenza e formazione. Esperienza esistenzia-

le, prospettive pedagogiche e sollecitazioni educative nel pensiero di Viktor E.
Frankl, Milano, Vita e Pensiero 2001, XI-XV.

– Senso della vita e detenzione, in «Attualità in logoterapia» 2 (2000) 3, 57-62.
– Viktor Frankl uomo, pensatore, logoterapeuta, in «Humanitas» 55 (2000) 5, 683-

701.
– Nelle radici della logoterapia le radici della speranza, in «Appunti sparsi» 10

(2000) 4, 12-16.
– Appunti di viaggio. Con lo sguardo rivolto a un 2001 ricco di speranze, in «Attualità

in logoterapia» 3 (2001) 1, 3-6.
– Logoterapia, il vantaggio dell’ottimismo. La cultura poliedrica di Frankl e i limiti

dello psicologismo, in Ibidem, 47-53.
– Frenare la violenza nello sport. Proposte educative alla luce della logoterapia di

Viktor E. Frankl, in «Sìlarus» 41 (2001) 215-216, 51-61.
– La tecnica dell’intenzione paradossa di Frankl e l’ansia da prestazione verbale, in

«Libera la Parola» (2001) 5, 6-8.12.
– Il Congresso ci attende, in «Attualità in logoterapia» 3 (2001) 2, 3-4.
– La gioia di scoprirsi persona profonda. Le dimensioni dell’inconscio in Viktor E.

Frankl, in Ibidem, 11-19.
– Frenare la violenza nello sport. Proposte educative alla luce della logoterapia, in

Ibidem, 47-56.
– Quattro passi con la New Age. Una panoramica tra le più recenti pubblicazioni ita-

liane, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 2, 337-355 (in coll. con Salustri M.).
– I vissuti religiosi giovanili dal punto di vista esistenziale, in «Euntes Docete», 54

(2001) 2, 85-96.

FRIGATO SABINO

Corsi e Convegni

– Torino. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Sezione torinese). Biennio di
Teologia Morale con indirizzo sociale. Corso su: Dottrina Sociale della Chiesa (II
Semestre a.a. 2000-2001).
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– Torino. Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Piemonte. Ciclo di conferenze
su: «“Coldiretti”: l’ispirazione cristiana nell’epoca della globalizzazione». Relazione
su: La dottrina sociale della chiesa: proposta etica per una società solidale (27 feb-
braio 2001).

– Cracovia (Polonia). Colloqui Salesiani su: «Quale spiritualità salesiana per il III mil-
lennio? La nostra spiritualità di fronte ai cambiamenti culturali di questa epoca».
Partecipazione (25-30 agosto 2001).

– Roma. Convegno nazionale dei Consiglieri ecclesiastici delle Federazioni provincia-
li e regionali della Coltivatori Diretti. Relazione su: La questione ecologia nell’in-
segnamento di Giovanni Paolo II (23 settembre 2001).

Pubblicazioni

– FRIGATO SABINO (Ed.), «In Lui ci ha scelti». Studi in onore del prof. Giorgio Gozze-
lino, Roma, LAS 2001, pp. 400.

– «Fede-ragione» nella Dottrina Sociale della Chiesa (1891-1961). Da una teologia
in contesto filosofico a una filosofia in contesto teologico, in Ibidem, 265-285.

– Curatore della miscellanea, in Ibidem.

GALLO LUIS A.

Pubblicazioni

– Il Vaticano II: una dilatazione dello Spirito, in «Note di Pastorale Giovanile» 35
(2001) 1, 48-51.

– Il Vaticano II: un Dio di Vita per tutti, in Ibidem, 52-55.
– Un’operazione “sgombero”, in «Note di Pastorale Giovanile» 35 (2001) 2, 56-59.
– La genuina fede cristiana, in «Note di Pastorale Giovanile» 35 (2001) 3, 35-37.
– La fede cristiana, una realtà ricca e complessa, in «Note di Pastorale Giovanile» 35

(2001) 4, 28-31.
– La funzione profetica: una dimensione imprescindibile della fede cristiana, in «Note

di Pastorale Giovanile» 35 (2001) 7, 44-46.

GAMBINO VITTORIO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Gregoriana. Lezioni su: Il seminario alla luce del pro-
getto educativo (I Semestre a.a. 2000-2001).

– Betlemme (Israele). Corso su: Il progetto formativo nelle case di formazione (4-8
dicembre 2000).

– Vilnius (Lituania). Settimana per Religiose della Conferenza Religiose della Litua-
nia. Organizzazione, partecipazione e animazione (17-23 agosto 2001).

– L’Aquila. Congregazione Francescane Missionarie di Gesù Bambino. Riunione in-
ternazionale delle formatrici. Conferenza alle formatrici delle varie provincie
dell’Istituto su: Progetto Formativo e Personale (29 agosto 2001).
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– Roma. Congregazione Religiose del Sacro Cuore. Riunione internazionale delle for-
matrici. Conferenza alle formatrici delle varie provincie dell’Istituto su: Progetto
Formativo e Personale (5 settembre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Professore all’Istituto Sacrum Ministerium della Congregazione per il Clero.
– Membro del Consiglio del Seminario Intercongregazionale sulla Formazione

(AMCG).

Pubblicazioni

– Identità della Vita Consacrata oggi, in DAL COVOLO E. - ROVINA J., In ascolto della
Parola. Aspetti e dimensioni della Vita Consacrata oggi, a cura di A. Passaro, Cal-
tanissetta, Centro Studi Cammarata 2001.

– Globalizzazione. Principi educativi nelle case di formazione, in «Rogate ergo» 3
(2001) 64, 20-26.

– Relazioni generazionali e implicanze problematiche della globalizzazione sulla forma-
zione iniziale, in «Religiosi in Italia» 6 (2001) 324, 115-125 (in coll. con Roggia B.).

GARCÍA GUTIÉRREZ JESÚS MANUEL

Corsi e Convegni

– Roma. Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium». Corso di Formazione. Le-
zioni su: Direzione spirituale e Accompagnamento spirituale dei giovani (gennaio-
febbraio 2001).

Pubblicazioni

– PRELLEZO JOSÉ M. - GARCÍA JESÚS M., Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro
scientifico, 2ª edizione riveduta e aggiornata, Roma, LAS 2001, pp. 350.

– La teologia spirituale oggi. Verso una descrizione del suo statuto epistemologico, in
La teologia spirituale. Atti del Congresso Internazionale OCD (Roma 24-29 aprile
2000), Roma, OCD/Teresianum 2001, 205-238. Lo stesso articolo si trova in «Tere-
sianum» 52 (2001) 1/2, 205-238.

GATTI GUIDO

Pubblicazioni

– GATTI GUIDO, Confessare oggi. Manuale per confessori, Torino, LDC 1999, pp.
143.

– GATTI GUIDO, Tecnica e morale, Roma, LAS 2001, pp. 144.
– GATTI GUIDO, I valori morali nel campo della vita sociale e del lavoro, Roma,

CNOS-CONFAP 2000, pp. 46.
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– GATTI GUIDO, Manuale di teologia morale, Torino, LDC 2001, pp. 472.
– Chiesa, economia politica, economismo, in COFFELE G.F. (Ed.), Dilexit Ecclesiam.

Studi in onore del prof. D. Valentini, Roma, LAS 1999, 647-661.
– La teologia morale tra Cristocentrismo e antropocentrismo. Le indicazioni del Vati-

cano II per il rinnovamento della teologia morale, in FRIGATO S. (Ed.), “In Lui ci ha
scelti”. Studi in onore del prof. G. Gozzelino, Roma, LAS 2001, 287-302.

– Agiografia e teologia morale, in «Salesianum» 63 (2001) 97-125.

GATTI MAURO

Corsi e Convegni

– Kos (Grecia). Convegno su: «La prestazione nell’ambito lavorativo». Relazione (4-5
aprile 2001).

Incarichi e Consulenze

– Docente nazionale presso la Scuola dello Sport del CONI-Roma.
– Esperto del Ministero di Grazia e Giustizia presso gli Istituti Penali di Civitavecchia

per attività di osservazione e trattamento dei detenuti.
– Psicologo della Federazione Italiana Scherma per la didattica e la ricerca. Psicologo

delle squadre nazionali.
– Docente presso la Scuola Nazionale di Golf ai Corsi per professionisti e segretari.
– Attività didattica per i corsi ai Maestri della Federazione Italiana Tennis.

Pubblicazioni

– Una vita da maestro, in «Attualità in logoterapia» 2 (2000) 1, 77-78.
– Pillole di speranza tra le grate. Il sostegno psicologico negli Istituti di Pena, in «At-

tualità in logoterapia» 3 (2001) 2, 71-76.

GEVAERT JOSEPH

Corsi e Convegni

– Santa Marinella, Roma. Convegno insegnanti di religione. Conferenza su: L’identità
cristiana a confronto con il pluralismo religioso (maggio 2001).

– Bergamo. Convegno nazionale dei Direttori degli Uffici catechistici. Conferenza su:
Annuncio e catechesi in una Chiesa missionaria (giugno 2001).

– Roma. Forum catechetico. Conferenza su: Il problema della salvezza nella catechesi
(giugno 2001).

Pubblicazioni

– GEVAERT JOSEPH, Male e sofferenza interrogano. Atteggiamenti cristiani di fronte
alla sofferenza, Leumann (Torino), Elle Di Ci 2000, pp. 171.
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– GEVAERT JOSEPH, La proposta del Vangelo a chi non conosce il Cristo. Finalità, de-
stinatari, contenuti, modalità di presenza, Leumann (Torino), Elle Di Ci 2001, pp.
184.

– GEVAERT JOSEPH (Ed.), Annale 2000. Rassegna annuale di studi di Catechetica e di
Pedagogia Religiosa, Leumann (Torino), Elle Di Ci 2000, pp. 103.

– GEVAERT JOSEPH (Ed.), Annale 2001. Rassegna annuale di studi di Catechetica e di
Pedagogia Religiosa, Roma, Istituto di Catechetica 2001, pp. 108.

– Iskustvo transcendencije i njegov odnos prema prenosenju vjere, in «Kateheza» 21
(1999) 3, 230-242.

– L’“Evangelii nuntiandi” di Paolo VI, 25 anni dopo, in «Itinerarium» 8 (2000) 16,
125-145.

GIANNATELLI ROBERTO

Corsi e Convegni

– Modena. Conferenza al clero su: La formazione degli operatori pastorali nel campo
della comunicazione (9; 18 gennaio 2001).

– Bari. Corso «I media a scuola», organizzato dal MED-Puglia e dall’Istituto Marghe-
rita. Prolusione (21 febbraio 2001).

– Roma. Palazzo San Macuto. Presentazione della ricerca del Prof. Piero Bertolini
(Università di Bologna): “Una settimana di programmazione televisiva in fascia pro-
tetta giudicata da bambini/e di nove/dieci anni” (22 febbraio 2001).

– Latina. Istituto Superiore di Scienze Religiose. Lezioni su: Chiesa e comunicazione
sociale (22 marzo; 10 maggio 2001).

– Lamezia Terme, Catanzaro. Lezioni su: Chiesa e comunicazione sociale (25 maggio
2001).

– Roma. Università “La Sapienza” (Dipartimento di Sociologia e Comunicazione).
Presentazione della ricerca del Prof. Mario Morcellini su: «Il gioco delle parti: teen-
agers, adulti e consumi multimediali». Relazione (6 giugno 2001).

– Corvara, Bolzano. «Summer School on Media education». Direzione e lezione su:
Modelli ed esperienze di Ricerca-azione nella Media education in Italia (9-17 luglio
2001).

Incarichi e Consulenze

– Presidente del Med-media education, associazione italiana per l’educazione ai media
e la comunicazione; Direttore del notiziario «InterMED», quadrimestrale della me-
desima associazione.

– Consulente e collaboratore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni sociali della
CEI.

– Membro della commissione per la Media education della FIUC (Federazione Uni-
versità Cattoliche).

– Collaboratore di Sat2000 (televisione della CEI) per la produzione della serie televi-
siva «Cristiani nella storia».
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Pubblicazioni

– Dal “Documento di Base” ai media per la comunicazione della fede, in «Catechesi»
(2000) ottobre, 76-78.

– La nuova Biblioteca: un’opera fortemente voluta dal Rettor maggiore, don Juan E.
Vecchi, in «L’Osservatore Romano» (30.11.2000).

– Un appello per i comunicatori della fede, in UFFICIO NAZIONALE PER LE COMUNICA-

ZIONI SOCIALI, “Predicatelo dai tetti”. Il vangelo nell’era della comunicazione glo-
bale, Roma, Edizioni Paoline 2001, 30-36.

– Memoria del cristianesimo e mass media, in «Catechesi» (2001) gennaio-febbraio,
10-22.

– La “Media education” nella scuola: perché, come, che cosa insegnare dei media, in
«Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 282-296.

– I 70 anni del Prof. Josef Gevaert, catecheta del rinnovamento catechistico italiano,
in «Catechesi» (2001) marzo-aprile, 77-78.

– L’evento comunicazione, l’educazione e la Chiesa d’oggi, in «Rivista di scienze re-
ligiose» (2001) 2, 1-12.

GIANOLA PIETRO

Corsi e Convegni

– Frosinone. Istituto Interdiocesano di Scienze Religiose Leone XIII. Corso di «Teo-
logia per laici». Docente di Pedagogia.

Incarichi e Consulenze

– Responsabilità pedagogica nei Gruppi redazionali delle seguenti Riviste: «Vocazio-
ni» del Centro Nazionale Vocazioni (Roma), Organismo della CEI; «Rogate ergo»,
Rivista di Animazione Vocazionale dei PP. Rogazionisti (Roma); «Se vuoi» delle
Suore Apostoline di Castel Gandolfo.

Pubblicazioni

– GIANOLA PIETRO, Pedagogia Metodologica Generale (nuova edizione), voll. 2, Ro-
ma, UPS 2001, pp. 113+167.

– GIANOLA PIETRO, Pedagogia, Frosinone, Istituto Interdiocesano di Scienze Religio-
se Leone XII 2001, pp. 88.

– Perdono per «sette colpe» della vita consacrata, in «Vita Consacrata» 37 (2001) 4,
339-354.

– Vita e morte, speranza e vocazione: una bibliografia ragionata, in «Vocazioni» 18
(2001) 4, 54-59.

– Voci pedagogiche, in Dizionario di Pastorale Vocazionale, Roma, Ed. Rogate 2001.
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GIANOLI ERNESTO

Pubblicazioni

– I bisogni dell’adolescente e la qualità dell’educazione. La dimensione psico-socio-
logica, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 619-628.

GOYA BENITO

Corsi e Convegni

– Roma. Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum”. Corso su: Psicolo-
gia e Vita Consacrata (I Semestre a.a. 2000-2001).

– Roma. “Teresianum”. Corso su: Psicologia e Vita Spirituale (II Semestre a.a. 2000-
2001).

– Roma. “Teresianum”. Corso su: Direzione spirituale (I Semestre a.a. 2000-2001).
– Roma. “Teresianum”. Corso su: Formazione integrale alla Vita Consacrata (I Se-

mestre a.a. 2000-2001).
– Roma. Convegno di Formazione Permanente internazionale dei Padri Mercenari.

Lezioni su: La dimensione comunitaria: aspetti psicologici (16-19 ottobre 2000).
– Roma. Seminario dei Religiosi e religiose Rogazionisti. Relazioni su: Aspetti psico-

logici e pedagogici della Formazione permanente: fasce di età (25 ottobre 2000).
– Lamezia Terme, Catanzaro. Convegno Religiose Canossiane. Interventi su: Aspetti

psicologici caratteristici della “mezza età” e risposte spirituali (8-10 dicembre 2000).
– Cosenza. Incontro con i Sacerdoti della Diocesi di Tricarico. Relazioni su: Discer-

nimento spirituale nella vita e nella missione del Presbitero (9-10 gennaio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Consultore della Congregazione delle Cause dei Santi.
– Membro del Comitato redazionale della «Revista de Espiritualidad».

Pubblicazioni

– GOYA BENITO, Psicologia e Vita Spirituale, Bologna, EDB 2000, pp. 242.
– GOYA BENITO, Formazione integrale alla Vita Consacrata, Bologna, EDB 2001, pp.

264.
– La nueva familia: una espiritualidad de comunión, in «Revista de Espiritualidad» 59

(2000) 29-61.

GOZZELINO GIORGIO

Pubblicazioni

– Alla radice della pratica esorcistica: problemi e compiti della odierna demonologia
cristiana, in «Rivista Liturgica» 87 (2000) 5, 853-872.



192

GRAULICH MARKUS

Pubblicazioni

– Adriano VI e la richiesta di perdono, in «Salesianum» 62 (2000) 741-755.
– Una vita alla ricerca della verità. John Henry Newman (1801-1890), in «La nuova

alleanza» 106 (2001) 36-41.
– Die Lebensentscheidung im Spannungsfeld von Recht und Moral. Erwägungen zur

Theologie des kirchlichen Rechts bei Klaus Demmer, in «Salesianum» 63 (2001)
341-375.

KAPPLIKUNNEL MATHEW

Corsi e Convegni

– Roma. 3° Convegno internazionale di storia dell’opera salesiana su: «Significatività
e portata sociale dell’Opera Salesiana dal 1880 al 1922». Collaborazione con Wirth
M. alla relazione su: Orientamenti e strategie di impegno sociale dei Salesiani di
Don Bosco (31 ottobre - 5 novembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno di aggiornamento pedagogico, or-
ganizzato dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione, su: «L’educazione religiosa dei
giovani all’alba del terzo millennio». Partecipazione (3-5 gennaio 2001).

– Bangalore (India). Kristu Jyoti College. Corso di: Studies in Salesian Heritage (24
luglio - 10 agosto 2001).

Pubblicazioni

– Qualità totale e sistema preventivo, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 4, 745-
755.

LEVER FRANCO

Corsi e Convegni

– Alicante (Spagna). I Congreso Intercontinental de Televisiones y Productoras de In-
spiración Católica. Relazione su: Una nuova evangelizzazione e un nuovo linguag-
gio per una nuova cultura (1-5 novembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno su: «Visioni della Parola». Mode-
ratore (17-19 novembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno su: «Giovanni Paolo II e il cine-
ma: un itinerario di fede e di cultura, arte e comunicazione». Moderatore della sedu-
ta pubblica (13-14 dicembre 2000).

Incarichi e Consulenze

– Consultore del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali.
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Pubblicazioni

– Che cosa chiedono gli spettatori, in «Rivista Liturgica» 87 (2000) 1, 69-84.
– Indicazioni e prospettive per un nuovo statuto delle riprese televisive di avvenimenti

liturgici, in DI GIACOMO F. (Ed.), Il Giubileo nella televisione degli eventi, Prix Ita-
lia 2000, Roma 2001.

– Etica dei programmi religiosi, in «Credere Oggi» 21 (2001) 4, 113-136 (in coll. con
Zanacchi A.).

LEWICKI TADEK

Corsi e Convegni

– Anagni, Frosinone. XXIV Convegno Internazionale su: «Martiri e santi in scena»,
organizzato dal Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale. Partecipazio-
ne ed intervento su: Contestualizzazione dei drammi sulla vita dei santi nella Polo-
nia Rinascimentale (7-10 settembre 2000).

– Roma. Incontro Mondiale dei Docenti Universitari su: «Problemi attuali in Tema di
Fisiopatologia della comunicazione di massa». Presentazione di: Linguaggio teatra-
le nella comunicazione di massa (6-8 settembre 2000).

– Ostuni, Bari. «Marinando» 5° festival del teatro scuola Il pescatore in teatro, pro-
mosso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, organizzato dalla Direzione
generale della pesca e dell’acquacoltura. Conduzione del corso per gli insegnanti,
sul tema: Partenariato: dall’augurabile alla realizzabile prassi quotidiana. Colla-
borazione tra l’insegnante e l’operatore teatrale (10-17 settembre 2000).

– Frosinone. Corso d’aggiornamento per gli insegnanti di religione della Diocesi su:
Linguaggi, tecniche e contesti (ottobre 2000).

– Varsavia (Polonia). Corso per gli insegnanti, organizzato dal Centro della Cultura,
su: Dramma/teatro nella didattica della lingua e letteratura: dalla leggenda alla
realtà (27-29 ottobre 2000).

– Roma. Convegno internazionale di studi su: «Giovanni Paolo II e il cinema: un itine-
rario di fede e cultura, arte e comunicazione». Partecipazione ed intervento (13-14
dicembre 2000).

– Roma. Incontro-laboratorio per l’Associazione Membri Curie Generalizie AMCG -
Formazione 2000 su: Teatro/drammatizzazione nella formazione religiosa (16 di-
cembre 2000).

– Varsavia (Polonia). Corso per gli insegnanti”, organizzato dal Centro della Cultura,
su: Dramma/teatro nella didattica della lingua e letteratura: dalla realtà verso una
leggenda (28-30 dicembre 2000).

– San Miniato, Pisa. Assemblea Annuale dell’AGITA (Associazione per la Promozio-
ne e la Ricerca della Cultura Teatrale nella Scuola e nel Sociale). Partecipazione e
presentazione del progetto di ricerca sulla formazione degli insegnanti del teatro -
scuola (23-25 febbraio 2001).

– Roma. Convegno dell’Azione Cattolica Italiana: Presidenza Nazionale - Ufficio Fa-
miglia. Presentazione di Maschile/femminile nei media (24-25 marzo 2001).

– Salerno. Incontro-laboratorio con gli insegnanti e i ragazzi della Scuola Media Stata-
le «Mercatello». Percorsi formativi su: Teatro - Scuola: Per Essere e Apparire; e su:
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L’attore e il suo corpo (6 aprile 2001).
– Prati di Tivo/Pietracamela, Teramo. Corso d’aggiornamento dell’Azione Cattolica

Italiana. Presentazione - laboratorio Maschile e femminile nei media (23-29 luglio
2001).

– Bergen (Svezia). 4° Congresso mondiale del teatro/dramma in educazione (4th
World Congress of Drama/Theatre and Education of IDEA). Partecipazione ed in-
tervento - performance su: Dancing on the rope: a short story about Don Bosco (2 -
8 luglio 2001).

– Lodz (Polonia). Seminario Maggiore Salesiano di Teologia. Corso-laboratorio su:
Teatro/dramma nella catechesi e nell’insegnamento di religione: per una didattica
attiva (30 agosto - 4 settembre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Membro del Comitato Direttivo dell’AGITA (Associazione per la Promozione e la
Ricerca della Cultura Teatrale nella Scuola e nel Sociale).

Pubblicazioni

– La dodicesima stazione nel suo contesto storico, traduzione e introduzione del dram-
ma: BREJDYGANT S., La dodicesima stazione, a cura di Di Bello G., Concorso Inter-
nazionale di Drammaturgia Religiosa - Fondazione di Piacenza e Vigevano, 2000.

– Partenariato: dall’augurabile alla realizzabile prassi quotidiana. Collaborazione
tra l’insegnante e l’operatore teatrale, Roma - Ostuni 2000.

– Dramma/teatro nella didattica della lingua e letteratura: dalla legenda alla realtà e
dalla realtà verso una leggenda [in polacco], Roma - Varsavia 2000.

– Teatro/dramma nella catechesi e nell’insegnamento di religione: per una didattica
attiva [in polacco], Roma - Lodz 2001.

MACARIO LORENZO

Corsi e Convegni

– Roma. Università Pontificia Lateranense (Istituto Giovanni Paolo II). Docente di
Metodologia pedagogica e Pedagogia familiare.

Incarichi e Consulenze

– Consulente del Pontificio Consiglio per la Famiglia.
– Consulente dell’Associazione Italiana Genitori (AGE).

Pubblicazioni

– Famiglia spazio per educare alla fede, in NANNI C. - BISSOLI C. (Edd.), Educazione
religiosa dei giovani all’alba del terzo millennio, Roma, LAS 2001, 241-246.

– Comunità di persone, scuola di umanità, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001)
653-665.
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MALIZIA GUGLIELMO

Corsi e Convegni

– Granada (Spagna). VI Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones
Educativas. Relazione (18-20 dicembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno di aggiornamento pedagogico del-
la FSE. Relazione (3-5 gennaio 2001).

– Napoli. Incontro delle Figlie della Carità che operano nelle scuole. Relazione (17-18
febbraio 2001).

– Roma. Seminario ISFOL su: «Valenza orientativa del biennio conclusivo dell’obbli-
go scolastico». Comunicazione (14 marzo 2001).

– Roma. Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica. Relazione (4 aprile 2001).
– Roma. Convegno Nazionale FIDAE su: «Curricolo e tecnologie innovative nella

scuola dell’autonomia». Relazione (10-12 maggio 2001).
– Guardiagrele, Chieti. Presentazione del Progetto «Presenti nel futuro». Relazione

(29 giugno 2001).
– Cianciano, Siena. Lezioni al corso del Master sull’Insegnamento della Religione (2-

7 luglio 2001).
– Macao (Macao). Seminario sulla Scuola Cattolica a Macao. Relazione (26 settembre

2001).
– Roma. Seminario Internazionale sul Volontariato Salesiano. Relazione (1-5 ottobre

2001).

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.
– Coordinatore di «Orientamenti Pedagogici».
– Membro della Commissione Ministeriale per il riordino dei cicli.
– Consulente della Presidenza Nazionale del CNOS-FAP.
– Membro del Consiglio di Amministrazione dell’ISRE.
– Membro del Comitato Tecnico-Scientifico del progetto Fadol, promosso dal Mini-

stero del Lavoro.
– Membro della Direzione di «Rassegna CNOS».
– Membro della Redazione di «Dirigenti Scuola».
– Membro della Redazione di «Seminarium».
– Direttore dell’indagine sul volontariato promossa dai Dicasteri della Pastorale Gio-

vanile e delle Missioni della Congregazione Salesiana (1999-2001).
– Direttore dell’indagine sulla scuola e la FP salesiana a Verona, promossa dall’Ispet-

toria Veneta ovest (2000-2001).
– Direttore dell’indagine per il monitoraggio dell’obbligo formativo, promossa dalla

Presidenza Nazionale del CNOS-FAP (2000-2002).
– Consulente dell’indagine ISFOL sull’accreditamento delle sedi di orientamento

(2001-2002).
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Pubblicazioni

– MALIZIA GUGLIELMO (Ed.), Un’educazione di qualità per il XXI secolo, in «Orien-
tamenti Pedagogici» 48 (2001) 577-828.

– El análisis de las instituciones educativas in Italia. Principales tendencias y linea de
investigación, in DELGADO M.L. ET ALII (Edd.), Las organizaciones educativas en la
sociedad neoliberal. Vol. 1, Granada, Grupo Editorial Universitario 2000, 39-63.

– La scuola cattolica e la valutazione della qualità, in CSSC. CENTRO STUDI PER LA

SCUOLA CATTOLICA, Per una cultura della qualità. Promozione e Verifica. Scuola
cattolica in Italia. Terzo rapporto, Brescia, La Scuola 2001, 15-60 (in coll. con Ca-
staldi M., Stenco B.).

– L’indagine sul campo, in Ibidem, 61-76 (in coll.).
– Gestori, docenti, genitori e studenti di fronte alla qualità. Un sondaggio nazionale,

in Ibidem, 157-188 (in coll. con Stenco B., De Giorgi P., Massari V.).
– Conclusioni generali, in Ibidem, 247-292 (in coll.).
– Introduzione: dal Welfare State al Welfare Community, in CALIMAN G. - PIERONI V.

(Edd.), Lavoro non solo, Milano, Franco Angeli 2001, 11-18.
– La sociologia nell’indirizzo delle scienze sociali, in «Orientamenti Pedagogici» 47

(2000) 1021-1039 (in coll. con Maurizio L.).
– Progettare nel territorio l’integrazione formativa tra scuola, formazione professio-

nale e mondo del lavoro, in «ISRE» 7 (2000) 2, 48-106 (in coll. con Stenco B., Pie-
roni V.).

– L’orientamento in Italia, in «Rassegna CNOS» 16 (2000) 45-78.
– La formación profesional y las transformaciones socio-culturales, in «Educación y

Futuro» (2000) 3, 25-36.
– Scuole paritarie e sistema nazionale di istruzione, in «ISRE» 7 (2000) 3, 40-55.
– Formazione professionale regionale e riforme: un tentativo di bilancio, in «Scuola

democratica» 23 (2000) 2, 153-160.
– I formatori del CNOS-FAP alla luce del sistema qualità e dell’accreditamento delle

risorse umane, in «Rassegna CNOS» 17 (2001) 1, 36-56 (in coll. con Pieroni V., Sa-
latin A.).

– Le scuole elementari, medie e superiori della FIDAE. I dati del 1999-2000, in «No-
tiziario dell’Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università» 26 (2001)
2, 68-107.

– I Centri della CONFAP. I dati al 31 luglio 1999, in Ibidem, 108-129 (in coll. con
Pieroni V.).

– Contenuti essenziali della formazione nella scuola cattolica. I risultati di una recente
indagine del Centro Studi per la Scuola Cattolica, in Ibidem, 132-164 (in coll. con
Stenco B.).

– Un’attenzione ai valori che trascura la dimensione religiosa, in «Scuola Italiana
Moderna» 108 (2001) 12, 7-8 (in coll. con Bissoli C.).

– Il riordino dei cicli: una difficile attuazione, in «Orientamenti Pedagogici» 48
(2001) 190-215 (in coll. con Nanni C.).

– Presentazione, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 577-579.
– La qualità dell’educazione, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 580-606 (in

coll. con Nanni C.).
– Le scelte caratterizzanti un’educazione di qualità, in «Orientamenti Pedagogici» 48

(2001) 811-828 (in coll. con Nanni C.).
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– Formazione dei formatori del CNOS-FAP alla luce del sistema qualità e dell’accre-
ditamento delle risorse umane, in «Rassegna CNOS» 17 (2001) 2, 47-63 (in coll.
con Pieroni V., Salatin A.).

– Il progetto qualità della scuola cattolica, in «Aggiornamenti Sociali» 52 (2001)
662-671 (in coll. con Stenco B.).

– La presenza dei consacrati nella scuola in trasformazione: problemi e prospettive,
in «Notiziario CISM» 5, 214-233 (in coll. con De Giorgi P., Monni G.).

MANTOVANI MAURO

Corsi e Convegni

– Paola, Cosenza. Convegno su: «“Fides et ratio”: i perché di una sfida agli intellettua-
li del nostro tempo». Conferenza: Per “una filosofia autenticamente metafisica”
(Fides et ratio, n. 83) (16 dicembre 2000).

– Roma. Pontificia Università della Santa Croce. IX Convegno di Studio della Facoltà
di Filosofia su: «Dio e la natura». Partecipazione (1-2 marzo 2001).

– Roma. Università “La Sapienza”. Seminario di studio su: «Pensare l’uomo. Verifica
e prospettive dopo il ‘900». Partecipazione (26 maggio 2001).

Pubblicazioni

– Amore Vivente e/o Pienezza Sussistente d’essere: la non semplice scelta del nome
“più proprio”di Dio, in CONGIUNTI L. (Ed.), L’audacia della ragione. Riflessioni
sulla teologia filosofica di Francesca Rivetti Barbò, Roma, Hortus Conclusus 2000,
119-164.

– L’annuncio evangelico della paternità di Dio, l’Abbà, nell’attuale contesto socio-
culturale, in CURIA GENERALE PADRI SOMASCHI, Lo chiamavano “padre”. Per una
Spiritualità Somasca, Quaderni della Curia Generale 7, Roma, Curia Generale Padri
Somaschi 2000, 9-62.

– Tra il già e il non ancora: il significato della gioia. Per una pastorale del Giubileo,
in «Salesianum» 62 (2000) 757-779.

– Due questioni inedite di Giovanni di Napoli su temi gioachimiti, in «Florensia» 13-
14 (1999-2000) 13-14, 259-280.

– Il segreto dell’amorevolezza. Don Bosco e la formazione della personalità matura,
in «Unità e Carismi» 10 (2000) 5, 19-22.

– Joachim von Fiore. Eine prophetische Gestalt des Mittelalters, in «Charismen» 13
(2001) 3, 18-22.

MARCUZZI PIERO GIORGIO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università di San Tommaso, “Angelicum”. Celebrazione pluricen-
tenaria di San Raimondo da Peñafort († 1275). Partecipazione (2-4 aprile 2001).
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Incarichi e Consulenze

– Membro del Consiglio di Redazione della rivista «Communicationes».
– Membro della «Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo».
– Membro della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale.
– Membro dell’Associazione Canonistica Italiana (ASCAI).
– Consultore del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi.
– Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede.
– Consultore della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.
– Consultore dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

Pubblicazioni

– Il computo del tempo nella Chiesa, in «Rivista Liturgica» 88 (2001) 157-175.

MARIN MAURIZIO

Corsi e Convegni

– Grecia. Visita ad alcuni luoghi sacri dell’antica religione politeista greca come
Olimpia, Epidauro, Eleusi, Atene, Braurone e Delfi; inoltre a luoghi filosofici come
Fliunte, i siti dell’Accademia e del Liceo ad Atene, Cheronea, Mieza, Stagira ed
Abdera. Organizzazione (luglio 2001).

MARITANO MARIO

Corsi e Convegni

– Torino, Convegno delle III giornate Patristiche Torinesi su: «Millennium. L’attesa
della fine nei primi secoli cristiani». Partecipazione (23-24 ottobre 2000).

– Roma. Pontificio Ateneo Antonianum. Primo Forum internazionale di Mariologia
su: «L’Assunzione di Maria Madre di Dio. Significato storico-salvifico a 50 anni
dalla definizione dogmatica». Partecipazione (30-31 ottobre 2000).

– Roma. Assemblea generale dell’Associazione mariologica Italiana. Presentazione
della nuova impostazione della rivista «Theotokos» in riferimento alla mariologia
patristica (11 novembre 2000).

– Ivrea, Torino. Conferenza su: La Chiesa chiede perdono in relazione alla “caccia
alle streghe” e al caso Galileo (13 novembre 2000).

– Roma. Pontificia Università Lateranense. Giornata commemorativa della Pontificia
Accademia Teologica. Partecipazione (14 dicembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno su: «Educazione religiosa dei gio-
vani all’alba del terzo millennio». Partecipazione (3-5 gennaio 2001).

– Roma. «Lectio origeniana» su: «Omelie sull’Esodo di Origene». Partecipazione (15
gennaio; 12 febbraio; 12 marzo; 23 aprile; 14 maggio 2001).

– Roma. Auxilium: Pro-seminario. Conferenza su: Maria modello di vita e di educa-
zione cristiana secondo i Padri della Chiesa (10 febbraio 2001).
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– Roma. Augustinianum. XXX incontro di studiosi dell’Antichità Cristiana su: «I
Concili Occidentali: secoli III-V». Partecipazione (3-5 maggio 2001).

– Bologna. Università. Giornata di studio del gruppo italiano di ricerca su «Origene e
l’ambiente alessandrino (“Adamantius”)». Partecipazione (21 giugno 2001).

– Pisa. «Colloquium Origenianum Octavum». Partecipazione e comunicazione su: Ar-
gomenti filosofici di Origene contro la metensomatosi (27-31 agosto 2001).

Incarichi e Consulenze

– Direttore e redattore della rivista mariana «Theotokos».

Pubblicazioni

– DAL COVOLO ENRICO - MARITANO MARIO (Edd.), Omelie su Geremia. Lettura ori-
geniana di Origene, Biblioteca di scienze religiose 165, Roma, LAS 2001, pp. 122.

– La cura del corpo nella Historia Monachorum di Rufino, in DAL COVOLO E. - GIAN-
NETTO I. (Edd.), Cultura e promozione umana. La cura del corpo e dello spirito dai
primi secoli cristiani al Medioevo: contributi e attualizzazioni ulteriori. Convegno
internazionale di studi, Oasi “Maria Santissima” di Troina, 29 ottobre - 1° novembre
1999, Troina, Oasi Editrice 2000, 329-362.

– Giubileo. Appunti bibliografici, in «Salesianum» 62 (2000) 4, 781-800.
– La Pasqua nei primi secoli cristiani, in «Rivista Liturgica» 88 (2001) 1/2, 89-101.
– Cristo negli «Atti dei martiri», in FRIGATO S. (Ed.), «In Lui ci ha scelti» (Ef. 1,4).

Studi in onore del prof. Giorgio Gozzelino, Biblioteca di scienze religiose 166, Ro-
ma, LAS 2001, 303-333.

– Richiesta di perdono e purificazione della memoria. La “caccia alle streghe” e il
caso Galileo, in «Salesianum» 63 (2001) 3, 537-563.

– La Penitenza nella Chiesa antica. Bibliografia generale dal I agli inizi del VII seco-
lo, in «Rivista Liturgica» 88 (2001) 774-807.

MESSANA CINZIA

Corsi e Convegni

– Viterbo. Istituto Progetto Uomo della FICT. Corso triennale per Educatori Profes-
sionali. Corso di: Psicologia generale.

– Roma. Università degli Studi “La Sapienza” (Facoltà di Psicologia). Corso di: Psi-
codiagnostica.

– Roma. IFREP-IRPIR. Seminario su: «Formazione e supervisione triennale in Psico-
terapia integrativa», tenuto dal Prof. R. Erskine. Partecipazione (23-26 giugno 2001).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Seminario su: «Musica, crescita e terapia».
Coordinamento (3 maggio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Docente e terapeuta presso la Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia
Clinica dell’IFREP-IRPIR di Roma.
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MIDALI MARIO

Corsi e Convegni

– Ariccia, Roma. Seminario di studio dell’USG sul tema: «Da una mentalità monocen-
trica e monoculturale verso una comunione policentrica e interculturale: implicazio-
ni ecclesiologiche ed orientamenti per il governo dei nostri istituti». Relazione su:
Implicanze ecclesiologiche (22-25 novembre 2000).

– Ariccia, Roma. Seminario di studio dell’USG sul tema: «Condividiamo responsabi-
lità percorrendo insieme sentieri di speranza». Due contributi su: Instrumentum la-
boris del sinodo 2001. Presentazione; e su: Linee ecclesiologiche portanti dell’In-
strumentum laboris (22-25 maggio 2001).

– Città del Vaticano. Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di
vita apostolica. Incontro di studio del Gruppo dei sedici. Relazione su: Sinodo dei
vescovi. Presentazione dell’Instrumentum laboris (17 maggio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Presso la Commissione teologica dell’Unione Superiori Generali.
– Presso il Consiglio generalizio dei Guanelliani e dei Dottrinari.

Pubblicazioni

– DESRAMAUT FRANCIS, Spiritualità salesiana: cento parole chiave. Traduzione dal-
l’originale francese a cura di M. Midali, Roma, LAS 2001, pp. 703.

– Teologia pastorale, teologia pratica e scienze umane. Annotazioni storico-critiche,
in «Salesianum» 63 (2001) 1, 57-95.

– Teologia pastorale, teologia pratica e pensiero filosofico. Annotazioni storico-
critiche, in «Salesianum» 63 (2001) 2, 267-313.

– Il costo della globalizzazione ricade sui conventi, in «Rogate ergo» 64 (2001) 3, 35-
39.

– Sinodo dei vescovi. Presentazione dell’Instrumentum laboris, in «Vita consacrata»
37 (2001) 5, 461-472.

– Un ministerio al servicio del Evangelio de la Esperanza, in «Vida religiosa» 90
(2001) 4, 4-13.

– Lineas eclesiológicas del Instrumentum Laboris, in Ibidem, 14-33.
– Al Servizio della Speranza. Presentazione dell’Instrumentum laboris del Sinodo dei

Vescovi, in «Testimoni» (2001) 12, 1-4.
– Linee ecclesiologiche rilevanti dell’Instrumentum laboris, in «Testimoni» (2001) 15,

3-13.

MION RENATO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Docente incarica-
to del Corso di: Sociologia della famiglia.
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– Imperia. Convegno «Parlarsi e capirsi: nodi e snodi di una comunicazione possibi-
le». Relazione su: Famiglia e mass-media: immagini in controluce (18 novembre
2000).

– Loreto, Ancona. Congresso Straordinario dei capi Agesci-Marche su: «Essere edu-
catore oggi: tra scelte e difficoltà». Partecipazione (25-26 novembre 2000).

– Macao (Macao). 5° Simposio Internazionale di Studio sulla Gioventù Asiatica. Par-
tecipazione, come rappresentante della “Sezione Europa” del Gruppo di ricerca sulla
Condizione Giovanile dell’Associazione Internazionale di Sociologia, e relazione
su: Youth and the New Technologies in Italy (1-3 dicembre 2000).

– Roma. Pontificia Università Salesiana. Convegno di aggiornamento pedagogico, or-
ganizzato dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione. Relazione su: L’educazione re-
ligiosa nell’associazionismo giovanile (3-5 gennaio 2001).

– Lucca. Realizzazione di un workshop per educatori e operatori Caritas su: Il contri-
buto della metodologia della ricerca sociale alla conoscenza delle problematiche
familiari (28 aprile 2001).

– Sondrio. Realizzazione di un workshop per educatori e operatori Caritas su: Il con-
tributo della metodologia della ricerca sociale alla conoscenza delle problematiche
familiari (5 maggio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Membro esperto della Delegazione della S. Sede alla XXVII Conferenza dei Mini-
stri Europei Responsabili degli Affari Familiari su: «Conciliazione della vita profes-
sionale con la vita familiare» (Portoroz-Slovenia, 20-22 giugno 2001). Estensore del
Rapporto della S. Sede.

Pubblicazioni

– MION RENATO - PIERONI VITTORIO, Famiglia e “Community care”. Indagine socio-
logica sulla famiglia nel comprensorio ortonese: Valorizzazione della famiglia come
risorsa educativa. Quaderni di ricerca Cnos, Cnos-Fap Regione Abruzzo 2001, pp.
298.

– Youth and the New Technologies in Italy, in CHANG CHI MENG - CHAO KUOK WAI

(Edd.), 5th International Symposium on Asian Youth Studies, Macau, Education and
Youth Affairs Department 2000, 134-148.

– Società e scuola: il bisogno di educazione nella società contemporanea, in SOLDINI

M. (Ed.), Bioetica della vita nascente. Dall’embrione all’adolescenza: in puero ho-
mo, Roma, C.I.C. Edizioni Internazionali 2001, 156-162.

– Globalizzazione del mondo e i suoi effetti sociali, in SEMERARO C. (Ed.) Mondo sa-
lesiano e povertà, Caltanissetta-Roma, Sciascia 2001, 45-67.

– Nella “società della conoscenza”, l’associazionismo per un’educazione di qualità,
in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 4, 700-716.

– Vetrina Giovani, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 127-135; 356-364; 521-
531; 803-810; 941-949.
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MORANTE GIUSEPPE

Corsi e Convegni

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno FSE su: «L’educazione religiosa
dei giovani all’alba del terzo Millennio». Relazione su: La dimensione educativa
nell’insegnamento scolastico della religione (3-5 gennaio 2001).

– Cagliari. UCD. Seminario di studio su: «Didattica e IRC nella stesura sperimentale
dei Nuovi Programmi di Religione Cattolica». Partecipazione (17 marzo 2001).

– Collevalenza di Todi, Perugia. Seminario di studio, organizzato dal VIS, su: «Perso-
ne in situazione di handicap e loro difficoltà di integrazione». Partecipazione (28-29
aprile 2001).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Forum catechetico monotematico, organizza-
to dell’Istituto di Catechetica della FSE, su: «Annunziare la salvezza cristiana oggi:
problemi, confronti, proposte». Relazione su: La salvezza alle persone disabili (23-
24 giugno 2001).

– Campo di Giove, L’Aquila. Laboratorio formativo per l’équipe dei catechisti della
diocesi di Pescara su: «La formazione degli animatori dei catechisti parrocchiali».
Partecipazione (19-22 luglio 2001).

– Cracovia (Polonia). XXII Colloquio internazionale sulla vita salesiana su: «Quale
spiritualità salesiana per il III Millennio?». Partecipazione (24-29 agosto 2001).

– Verona. Seminario di studio sulla disabilità, organizzato dal MAC. Tema: «La di-
mensione pedagogico-pastorale dell’educazione religiosa del disabile». Partecipa-
zione (30 agosto-1° settembre 2001).

– Pescara. Seminario, organizzato dall’Ufficio Catechistico Nazionale, su: «Problemi
di educazione religiosa per i sordi ed i soggetti con difficoltà di attenzione». Parteci-
pazione (6-9 settembre 2001).

– Taranto. Seminario di studio sulla formazione dei catechisti, organizzato dall’Uffi-
cio Catechistico Diocesano di Taranto. Relazione su: I catechisti dell’iniziazione
cristiana nell’attuale momento culturale: identità e compiti (10-11 settembre 2001).

– Friburgo (Germania). XXII Incontro dei catecheti italo-tedeschi su: «Dire la fede
oggi». Partecipazione (16-20 settembre 2001).

– Roma. Seminario, organizzato dall’Ufficio Catechistico Nazionale, su: «Per una gui-
da pedagogico-pastorale…». Partecipazione (25 settembre 2001).

– Roma. Seminario, organizzato dall’Ufficio Catechistico Nazionale, su: «Preparazio-
ne ed analisi critica di una bozza di documento CEI sulla pastorale e la catechesi dei
disabili». Partecipazione (26 settembre 2001).

– Salerno. Convegno annuale dell’Associazione dei Catecheti Italiani su: «Cristiani
per scelta». Partecipazione (27-29 settembre 2001).

– Pescia, Pistoia. Seminario di studio, organizzato dall’Ufficio Catechistico Diocesano
di Pescia, su: «La formazione dell’équipe diocesana della catechesi dei disabili».
Partecipazione (5-7 ottobre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Membro dell’Associazione Italiana dei Catecheti.
– Membro della Redazione di «Note di Pastorale Giovanile».
– Consulente per la Catechesi dell’Ufficio Catechistico Nazionale e membro della
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Consulta Nazionale per la Catechesi.
– Consulente pedagogico-didattico dell’Ufficio Catechistico Nazionale per l’integra-

zione scolastica dei disabili nell’Insegnamento della Religione Cattolica, in vista
della stesura dei “Nuovi Programmi di Religione Cattolica”.

– Consulente catechetico-pastorale dell’Ufficio Catechistico Nazionale per la stesura
di un documento CEI sulla “Integrazione nella comunità cristiana dei disabili”.

– Direttore della collana “Catechesi e Cultura Oggi”, edita dalla Elledici.

Pubblicazioni

– MORANTE GIUSEPPE, Una presenza-accanto. Orientamenti e indicazioni per la pa-
storale e la catechesi con persone in situazione di handicap in parrocchia, Leumann
(Torino), Elledici 2001, pp. 216.

– Un progetto d’integrazione scolastica per alunni in situazione di handicap nell’In-
segnamento della Religione Cattolica. Criteri per la sperimentazione ed analisi cri-
tica, in «Orientamenti Pedagogici» 47 (2000) 5, 876-886.

– Modalità e strumenti valutativi per l’IRC, in RUTA G. (Ed.), L’insegnamento della
religione cattolica e i suoi esiti formativi. Riforma, sperimentazione e valutazione,
Messina, Coop. S. Tommaso 2000, 129-155.

– La missione dei laici catechisti nella Chiesa, in «Missionalia» 49 (2000) 165-190.
– Educhiamo gli adolescenti al “Timore di Dio”, in «Note di Pastorale Giovanile»

(2001) 1, 59-62.
– L’iniziazione cristiana dei ragazzi oggi. A quali condizioni?, in «Orientamenti Pe-

dagogici» 48 (2001) 3, 453-465.
– L’iniziazione alla confermazione dei preadolescenti, in «Note di Pastorale Giovani-

le» (2001) 3, 19-27.
– “Spiritualità”. Una spiritualità per i giovani d’oggi?, in «Note di Pastorale Giova-

nile» (2001) 4, 49-53.
– “Parole” e cultura oggi. Coscienza: una provocazione per la pastorale giovanile?,

in «Note di Pastorale Giovanile» (2001) 7, 53-57.
– Qualità e disabilità. Scuola “normale” e “integrazione scolastica” degli alunni in

situazione di handicap, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 4, 756-768.

MOSETTO FRANCESCO

Corsi e Convegni

– Torino. Facoltà di Teologia dell’Italia settentrionale. Corso su: Le lettere di San
Paolo (12 lezioni).

– Loreto, Ancona. Settimana biblica per Sacerdoti, organizzata dall’ABI. Corso su: Il
Vangelo di Luca (26-30 giugno 2000).

– Roma. Settimana biblica nazionale dell’Associazione Biblica Italiana su: «La giusti-
zia in conflitto: il giusto di fronte all’ingiustizia». Partecipazione (11-15 settembre
2000).

– Napoli. IX Convegno di Studi neotestamentari su: «Il Giudeo-cristianesimo nel I e II
sec. d. C.». Partecipazione (13-15 settembre 2001).
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Incarichi e Consulenze

– Presidente dell’Associazione Biblica Italiana.
– Membro del gruppo di redazione della rivista ABI «Parole di vita» (Il Messaggero,

Padova).
– Direttore e redattore del manuale «LOGOS. Corso di studi biblici» (Elle Di Ci) per

le Facoltà di Teologia e i Seminari.

Pubblicazioni

– Miracolo, in MONACI CASTAGNO A. (Ed.), Origene - Dizionario. La cultura - il pen-
siero - le opere, Roma, Città Nuova 2000, 283-286.

– Parola di Dio e formazione salesiana iniziale, in STRUS A. (Ed.), La tua Parola è
luce sul mio cammino. Atti del IV Convegno mondiale ABS (=Bollettino di collega-
mento n. 15), Roma 2000, 71-82.

– Il simbolismo della vigna nel Nuovo Testamento, in «Parole di vita» 44 (1999) 1, 40-
43.

– «Oggi si è compiuta questa Scrittura…», in «Parole di vita» 44 (1999) 6, 43-48.
– I 144000 e la moltitudine immensa, in «Parole di vita» 45 (2000) 3, 20-24.
– La nuova Gerusalemme, in «Parole di vita» 45 (2000) 6, 32-36.

MOTTO FRANCESCO

Corsi e Convegni

– Roma. Convegno internazionale su: «Significatività e portata sociale dell’Opera Sa-
lesiana fra il 1880 e il 1922». Organizzazione, direzione ed interventi (introduttivo e
conclusivo) (1-5 novembre 2000).

– Roma. Istituto Salesiano S.Tarcisio. Lezioni di: Storia salesiana (dicembre 2000 -
gennaio 2001).

– Roma. Centenario dell’opera Salesiana del Testaccio. Relazione storica (25 maggio
2001).

Incarichi e Consulenze

– Direzione «Ricerche Storiche Salesiane». Rivista semestrale di storia religiosa e ci-
vile.

Pubblicazioni

– Orientamenti politici di don Bosco nella corrispondenza con Pio IX nel decennio
dopo l’Unità d’Italia, in «Ricerche Storiche Salesiane» (2000) 37, 201-221.

– CARAVARIO CALLISTO, Mia carissima Mamma, a cura di F. Motto, Roma, LAS
2000.
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NANNI CARLO

Corsi e Convegni

– Madrid (Spagna). IV Congresso internazionale di filosofia dell’educazione. Relazio-
ne su: L’educazione dei giovani alla cittadinanza entro e fuori la scuola (21-25 no-
vembre 2000).

– Roma. XX Congresso nazionale UCIIM. Organizzazione (6-10 dicembre 2000).
– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno FSE su: «Educazione religiosa dei

giovani all’alba del terzo millennio». Organizzazione e cura degli Atti (3-5 gennaio
2001).

– Sassari. Convegno su: «Famiglia e prevenzione». Relazione su: Educazione fami-
gliare e valori (24 marzo 2001).

– Barletta, Bari. Convegno nazionale UCIIM. Relazione conclusiva su: L’autonomia a
regime (30 marzo - 1 aprile 2001).

– Madrid (Spagna). XII Colloquio dell’ACISE. Comunicazione su: Qualità e equità
nell’educazione universitaria cattolica (18-21 aprile 2001).

– Ragusa. Convegno nazionale UCIIM. Relazione su: Valori umani e religiosi nell’e-
ducazione scolastica (27-29 aprile 2001).

– Roma. Convegno Nazionale SIPED. Comunicazione su: Nuove professioni nella so-
cietà della conoscenza (14-15 giugno 2001).

– Roma. Seminario su: «Scuola e formazione professionale dei Salesiani d’Italia».
Partecipazione (29 giugno 2001).

– Brescia. Convegno di SCHOLÈ. Comunicazione su: Maestro, maestri, nuovi mae-
stri (11-12 settembre 2001).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Secondo seminario su: «Scuola e formazione
professionale dei Salesiani in Italia». Partecipazione (24 settembre 2001).

– S. Damiano d’Asti, Asti. Convegno regionale UCIIM. Relazione su: Il senso delle
associazioni professionali dei docenti di ispirazione cattolica (30 settembre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Condirettore di «Orientamenti Pedagogici».
– Consulente Ecclesiastico Centrale dell’UCIIM.
– Membro del Consiglio Editoriale SEI.
– Consulente del CNOS/FAP.
– Membro del Comitato Redazionale di «Rassegna CNOS», «Note di Pastorale Gio-

vanile», «Docete», «Studi sulla formazione».

Pubblicazioni

– NANNI CARLO, Pensare l’educazione. Introduzione alla pedagogia generale, Roma,
IFREP 2001, pp. 83.

– NANNI CARLO - BISSOLI CESARE (Edd.), Educazione religiosa dei giovani all’alba
del terzo millennio, Roma, LAS 2001, pp. 314.

– Profetismo, educazione e pedagogia, in CAMBI F. (Ed.), La tensione profetica della
pedagogia, Bologna, CLUEB 2000, 237-242.
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– Formare alla solidarietà: cosa significa essere solidali, in BUCCIARELLI C. (Ed.),
Etica e solidarietà, Roma, FIV 2001, 139-144.

– La didattica universitaria nella Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università
Pontificia Salesiana, in XODO C. (Ed), L’Università che cambia, vol. III, Padova,
CLEUP, 2000, 57- 68.

– L’educazione alla pace dal punto di vista della pedagogia religiosa, in ROSANNA E.-
DAL COVOLO E. (Edd.), “Paideia” e “humanitas” per la pace nel terzo millennio,
numero monografico di «Rivista di Scienze dell’Educazione» (2001) 2, 311-316.

– L’educazione dei giovani alla cittadinanza dentro e fuori della scuola, in «Orienta-
menti Pedagogici» 48 (2001) 3, 407-421.

– Il riordino dei cicli: una difficile attuazione, in «Orientamenti Pedagogici» 48
(2001) 2, 190-215 (in coll. con Malizia G.).

– La qualità dell’educazione: gli antecedenti e le teorie attuali, in «Orientamenti Pe-
dagogici» 48 (2001) 4, 580-606 (in coll. con Malizia G.).

– Le scelte caratterizzanti un’educazione alla qualità, in Ibidem, 811-828 (in coll. con
Malizia G.).

– L’educazione alle soglie del XXI secolo, in «Salesianum», 62 (2000) 4, 667-682.
– L’orizzonte etico nella complessità dell’esistenza, in «ISRE», 7 (2000) 3, 40-55.
– Persone e non giochi di ruolo, in «Note di Pastorale Giovanile» 34 (2000) 9, 3-5.
– L’educazione familiare tra vissuti, ideologie e istanze pedagogiche, in «La famiglia»

35 (2001) 208, 5-18.
– La speranza educata, in «Dialoghi» 1 (2001) 3, 24-29.
– Vigilia del congresso, in «La Scuola e l’Uomo» 57 (2000) 11, 299-300.
– Il nostro giubileo, in «La Scuola e l’Uomo» 57 (2000) 12, 333-334.
– Il ritorno, in «La Scuola e l’Uomo» 58 (2001) 1/2, 3.
– Curricolo e comunità educativa scolastica, in «La Scuola e l’Uomo» 58 (2001)

4,101-102.
– L’educazione non si può rimandare, in «La Scuola e l’Uomo» 58 (2001) 5, 131-132.
– Una diversa normalità?, in «La Scuola e l’Uomo» 58 (2001) 6, 163-164.
– Globalizzazione e tecnologie educative: quali ripercussioni nel far scuola?, in «La

Scuola e l’Uomo» 58 (2001) 7/8, 195-197.
– Una testimonianza gioiosa di vita, in «La Scuola e l’Uomo» 58 (2001) 9, 247-249.
– L’educazione ai tempi del terrorismo, in «La Scuola e l’Uomo» 58 (2001) 10, 280-

283.

ORLANDO VITO

Corsi e Convegni

– Roma. Seminario di studio su: «Cattolicesimo popolare, devozioni e progetto cultu-
rale», organizzato dalla CEI. Relazione su: Religiosità popolare e identità culturale:
la valenza culturale del vissuto religioso popolare (24-25 novembre 2000).

– Roma. Borgo Ragazzi Don Bosco. Seminario di presentazione della Ricerca «Biso-
gni formativi di preadolescenti ed adolescenti della VI e VII Circoscrizione di Roma».
Relazione su: I giovani del nuovo millennio tra attese e speranze (24 gennaio 2001).

– Potenza. Convegno regionale dei Presbiteri e Diaconi Permanenti delle Chiese di
Basilicata. Presentazione dei dati di una ricerca regionale sul clero: Il presbitero lu-
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cano al servizio della Nuova Evangelizzazione e Maestro della Parola (24 aprile
2001).

– Chianciano, Siena. Master per Docenti di Religione, organizzato dall’Istituto di Ca-
techetica della FSE. Intervento su: Giovani d’oggi ed emergenze religiose (9 luglio
2001).

– Cracovia (Polonia). XXII Colloquio Internazionale della Famiglia Salesiana. Rela-
zione su: Ricerca di senso nella società attuale e spiritualità salesiana (25-30 agosto
2001).

– Vallombrosa, Firenze. Seminario di studio, organizzato dall’Abbazia di Vallombro-
sa e dall’Università di Siena, su: «Dialogo senza paure: Scuola e servizi sociali: uno
spazio per la convivenza solidale in una società multiculturale e multireligiosa». In-
tervento su: Un servizio educativo territoriale aperto alla diversità culturale e reli-
giosa: L’oratorio salesiano che accoglie i giovani immigrati (3-5 settembre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Componente della Commissione scientifica della Federazione Italiana dei Consultori
di Ispirazione Cristiana.

– Componente del Gruppo di coordinamento della Sezione di Sociologia della Reli-
gione dell’Associazione dei Sociologi Italiani (AIS).

– Direzione e conduzione della ricerca «Una transizione laboriosa. Identità culturale,
vita quotidiana, esperienza religiosa nel territorio di Mesagne» condotta nella Vica-
ria di Mesagne (BR) in collaborazione con Pacucci M.

– Direzione e conduzione della ricerca regionale sul clero della Basilicata.
– Collaborazione alla ricerca «Bisogni formativi di preadolescenti e adolescenti della

VI e VII Circoscrizione di Roma», curata dall’Istituto di Sociologia dell’UPS.

Pubblicazioni

– Religiosità popolare e identità culturale: la valenza culturale del vissuto religioso
popolare, in «Notiziario del Servizio Nazionale Progetto Culturale» (2001) 3, 37-44.

– I giovani del nuovo millennio tra attese e speranze, in VERLEZZA M. (Ed.), Il Minore
Alato, Roma 2001, 9-17.

– C’è bisogno ancora di sacro nella società italiana contemporanea? La risposta del-
le scienze sociologiche, in «Consultori Familiari Oggi» (2000) 4, 1-12.

– La qualità della vita quotidiana, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 607-618.
– Aprire l’orizzonte. Un rinnovato impegno per i giovani all’alba del III millennio, in

«Il Bollettino Salesiano» (2001) aprile, 12-13.
– Giovane Alato. L’educazione dei giovani oggi, in «Il Bollettino Salesiano» (2001)

settembre, 20-21.

ORSOLA GIANLUCA

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificium Institutum Anselmianum (Facoltà di Sacra Liturgia). Corso di:
Lingua Latina (a.a. 2000-2001).
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– Roma. Università Pontificia Gregoriana (Schola Superior Litterarum Latinarum).
Corso di: Lingua Greca (a.a. 2000-2001).

Incarichi e Consulenze

– Presidente dell’Associazione Culturale “I Filarmonici di Roma”.
– Incaricato dalla Biblioteca di Area Umanistica dell’Università degli Studi “Tor Ver-

gata” di Roma della catalogazione del fondo donato dal Prof. Ruggero Maria Rug-
gieri.

– Collaboratore presso la cattedra di Pedagogia dell’”Istituto Universitario di Scienze
Motorie” di Roma.

PAJER FLAVIO

Corsi e Convegni

– Roma. Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Corso di: Metodologia e di-
dattica della catechesi e dell’insegnamento della religione (II Semestre a.a. 2000-
2001).

– Verona. VIII Convegno internazionale di Psicologia della religione su: «L’illusione
religiosa. Rive e derive». Partecipazione (22-23 ottobre 2000).

– Roma. Facoltà valdese di teologia. Forum ecumenico e interreligioso su: «I sentieri
del dialogo dopo la dichiarazione Dominus Jesus». Comunicazione su: Istruzione re-
ligiosa ed ecumenismo a scuola (27-28 ottobre 2000).

– Perugia. Convegno nazionale di studio del Movimento “Agire politicamente” su:
«Esilio della politica? Laicità e presenza organizzata dei cattolici». Partecipazione
(17-18 novembre 2000).

– Parigi (Francia). Salon national de l’éducation - Ministère de l’Education Nationale.
Sessione su: «L’enseignement de l’histoire des religions à l’école de la Répu-
blique?». Intervento alla tavola rotonda (25-26 novembre 2000).

– Dresda (Germania). Forum europeo per l’insegnamento della religione. Partecipa-
zione alla riunione del Comitato direttivo e organizzativo (16-20 aprile 2001).

– Roma. Colloquio internazionale della Société internationale de Théologie pratique
su: «Tradition chrétienne et créativité artistique». Partecipazione (23-27 maggio
2001).

– Roma. Colloquio nazionale, organizzato da Nova Spes international Foundation, su:
«Progetto per la riqualificazione del sistema scolastico italiano» (4 luglio 2001).

– Cianciano, Siena. Corso di specializzazione per insegnanti di religione, organizzato
dall’UPS. Lezioni su: Riforma scolastica, cultura religiosa e Irc, in Italia e in Euro-
pa (9-13 luglio 2001).

– Cianciano, Siena. Sessione di formazione del Segretariato Attività Ecumeniche
(SAE). Partecipazione (29 luglio-4 agosto 2001).

Incarichi e Consulenze

– Membro eletto del Comitato direttivo del Forum europeo per l’insegnamento della
religione nella scuola pubblica.
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– Membro dell’Equipe Européenne de Catéchèse.
– Membro del Comitato scientifico della Associazione laica di cultura biblica “Bi-

blia”.
– Socio ordinario della Société internationale de Théologie pratique.
– Socio ordinario della Associazione italiana dei Catecheti.
– Socio ordinario della Società di Psicologia della religione.
– Socio della Associazione italiana Docenti universitari.
– Iscritto all’Albo dell’Ordine nazionale dei Giornalisti pubblicisti.

Pubblicazioni

– PAJER FLAVIO, “Il nuovo” Religione, per il triennio, Torino, Sei ³2000, pp. 480.
– PAJER FLAVIO, Guida per l’insegnante. “Il nuovo” Religione, per il biennio, Torino,

Sei 2001, pp. 48.
– Multifaith Education in the Europe of Tomorrow: a Civic Responsibility for Univer-

sities and Schools, in ROEBBEN B. - WARREN M. (Edd.), Religious Education as
Practical Theology. Essays in honour of Professor Herman Lombaerts, Annua Nun-
tia Lovaniensia XL, Leuven/ Paris/Sterling 2001, 193-218.

– Breve história di Forum Europeu do ensino religioso escolar, in O contributo do en-
sino religioso para a tarefa educativa escolar na Europa no limiar do 3° milénio,
Lisboa, Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa 2000, 13-33.

– Studiare scienze religiose in un’Europa multiculturale, in «Religioni e Società» 15
(2000) 2, 63-85.

– Presentazione, in Ibidem, 7-10.
– Le scienze della religione tornano nell’università italiana, in Ibidem, 86-94.
– Le scienze della religione all’università in alcuni Paesi europei, in Ibidem, 98-109.
– Les Eglises européennes et la crise de la catéchèse paroissiale, in «Selekt» 11

(2001) 1, 69-78.
– La transmission religieuse interrompue, in «Lumen Vitae» 56 (2001) 1, 5-14.

PALOMBELLA MASSIMO

Corsi e Convegni

– Assisi, Perugia. Tre giorni di Formazione Liturgico-Musicale dell’Associazione Ita-
liana Santa Cecilia. Comunicazione: Tra esigenze di mercato e fedeltà al corretto
servizio ecclesiale (12-15 marzo 2001).

– Cremona. Formazione del Clero e degli animatori liturgici. Conferenza: Actuosa
participatio: alcuni punti fermi (12 maggio 2001).

– Milano. 6° Corso di Canto Gregoriano «Il suono della parola». Conferenza: La par-
tecipazione attiva e il canto nella Liturgia (2-7 luglio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Direttore della rivista di musica per la liturgia «Armonia di Voci».
– Maestro e Direttore Artistico del Concerto per la visita del Papa in Ucraina (Roma,

Basilica di Santa Maria Sopra Minerva, 12 giugno 2001).
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– Come Maestro-Direttore del Coro Interuniversitario di Roma ha diretto nel corso
dell’anno accademico numerose prestazioni del coro stesso per conto delle Universi-
tà Romane, della Santa Sede e del Vicariato di Roma.

Attività artistica in qualità di Maestro-Direttore

– Concerto di Natale per la Cultura Universitaria Romana (Roma, Basilica del Sacro
Cuore, 15 dicembre 2000).

– Concerto: L’anno Liturgico nella tradizione polifonica della Scuola Romana (Asti,
Collegiata di San Secondo, 29 aprile 2001).

– Concerto: L’anno Liturgico nella tradizione polifonica della Scuola Romana (Roma,
Università del Sacro Cuore, Cappella Universitaria, 5 ottobre 2001).

Pubblicazioni

– “Rinascere dall’alto” e “rinnovarsi sulla roccia”, in «Armonia di Voci» (2000) 5,
1.

– A Dio dobbiamo tentare di offrire il meglio, in «Armonia di Voci» (2001) 1, 1.
– La pietà popolare: VIA che conduce, in «Armonia di Voci» (2001) 2, 37.
– Dalla teologia alla musica, in «Armonia di Voci» (2001) 3, 77.
– Eucaristia: celebrazione e culto, in «Armonia di Voci» (2001) 4, 125.

PALUMBIERI SABINO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificio Ateneo Antonianum (Aula Magna «Maria Assunta»). Primo Fo-
rum Internazionale di Mariologia su: «L’assunzione di Maria Madre di Dio» orga-
nizzato dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, Pontificia Facoltà Teo-
logica Marianum, Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana. Relazione su:
L’Assunta: risposta di Dio alla ricerca di senso del dolore umano (31 ottobre 2000).

– Catanzaro. Convegno su: «Il dono, iniziatore di senso e di “polis”», organizzato dal-
la Fondazione “Facite” della Conferenza Episcopale Calabra. Intervento su: L’uomo,
un dono esistenziale, un impegno etico (17 novembre 2000).

– Roma. Convegno dei Direttori/Direttrici dei Collegi Universitari. Relazione su: A
venti anni dalla “Redemptor hominis”. Un bilancio e una riscoperta antropologica,
presupposti per l’educazione del giovane di oggi (26 novembre 2000).

– Roma. Organizzatore, insieme a un gruppo ristretto di professori di antropologia del-
le Università di Roma, del Simposio Internazionale Europeo di Antropologia Filoso-
fica, che si sarebbe tenuto il 26 maggio a Roma (1 febbraio 2001).

– Roma. Vicariato. Clero e operatori pastorali della Diocesi. Due relazioni su: Visione
personalista della sessualità come dimensione in un tempo di disintegrazione (27
febbraio 2001).

– Roma. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Presentazione dei suoi due volumi di an-
tropologia generale, insieme con i contributi dei proff. Angela Ales Bello, Attilio
Danese, Marco Ivaldo, Gaspare Mura. Relazione su: L’uomo collocato tra meravi-
glia e paradosso (6 marzo 2001).
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– Bari. Biblioteca “Ricchetti”. Con i contributi dei proff. Maria Luisa De Natale, Nun-
zio Galantino e Leo Lestingi, presentazione del dittico: L’Uomo questa meraviglia.
Antropologia Filosofica I. Trattato sulla costituzione antropologica; L’Uomo questo
paradosso. Antropologia Filosofica II. Trattato sulla con-centrazione e condizione
antropologica, pubblicato dalla Urbaniana University Press, Città del Vaticano. Re-
lazione su: L’Uomo nell’area del metaproblematico (16 marzo 2001).

– Roma. Vicariato. Convegno dei Cappellani degli Ospedali. Relazione su: La cultura
della vita e la vita della cultura (29 marzo 2001).

– Roma. Istituto “Caterina Volpicelli”. Convegno su: «Genesi e Resurrezione». Rela-
zione su: Creazione e ri-creazione. L’uomo, dalla Genesi alla Resurrezione (30
marzo 2001).

– Roma. Ministero della Pubblica Istruzione (Salone dei Convegni). Tre relazioni su:
La libertà, un progetto che scotta; L’eguaglianza, un progetto che esalta; La frater-
nità, un progetto che impegna. Il trinomio rivoluzionario, alla ricerca delle radici,
dopo il vaglio della modernità (9-10-11 aprile 2001).

– Cascia, Perugia. Aula magna dell’Hotel delle Rose. Convegno della Gioventù Ago-
stiniana. Due conferenze su: La condizione umana e la responsabilità come eserci-
zio della libertà; e su: Senso di smarrimento e ancoraggio della speranza nella Pa-
squa. (12-13 aprile 2001).

– Agerola, Napoli. Diocesi. Conferenza su: La vita dell’uomo tra “Via Crucis” e “Via
Lucis” (14 aprile 2001).

– Pacognano di Vico Equense, Napoli. Convegno su: « L’altro, il volto, l’appello. Una
rilettura del pensiero di Emmanuel Lévinas». Conduzione e relazioni (21-22 aprile
2001).

– Roma. Università “La Sapienza”. Simposio Internazionale dei Docenti di Antropo-
logia Filosofica delle Università Pontificie e Statali su: «Pensare l’uomo. Verifica e
prospettive dopo il Novecento». Partecipazione e relazione su: Dal «dov’è l’uomo?»
al «chi è l’uomo?». Farsi uomo nel paradosso (26 maggio 2001).

– Castellammare di Stabia, Napoli. Salone delle Terme Stabbiane. Convegno: «La fa-
tica di essere uomo: diventare ciò che si è». Relazione su: La pace, la minaccia, la
speranza. L’uomo tra inquietudine e impegno (6 ottobre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Presso la Radio Vaticana collegata con RADIO UNO, ha celebrato e tenuto l’omelia
per tutte le festività del mese di gennaio 2001.

– Presso la Radio Vaticana ha tenuto varie conferenze e tavole rotonde.
– Presso Radio Maria ha curato la rubrica teologica Il dolore e la fede con tre conver-

sazioni di due ore ciascuna.

Pubblicazioni

– PALUMBIERI SABINO, Via paschatis. Cammino pasquale della Vita Consacrata, con
Presentazione dei Presidenti dell’Unione dei Superiori Generali, Leumann (Torino),
Elle Di Ci 2001, pp. 32.

– Fedeltà all’uomo e alla storia. Omeopatia e visione integrale dell’essere umano, in
FIZZOTTI E. - DI GIORGIO G. (Edd.), Verso una psicologia omeopatica, Roma, Edi-
Lombardo 2001, 17-30.
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– Presenza come relazione: interiorità, linguaggio, reciprocità, in Io sono con voi tutti
i giorni, Morena-Roma, Edizioni OCD-Edizioni Teresiane 2000, 13-52.

– Un pastore per la Pasqua del mondo, in ASS. BARTOLO LONGO PER GLI STUDI DEL-
LA VITA RELIGIOSA E DELLA PIETÀ NEL MEZZOGIORNO (Ed.), Monsignor Francesco
Saverio Toppi, testimone del dono di Maria a Pompei, Pompei, Edizioni Santuario
di Pompei 2001, 454-467.

– Maria assunta in cielo, risposta divina al dolore umano, in PONTIFICA ACADEMIA

MARIANA INTERNATIONALIS - PONT. FACOLTÀ TEOLOGICA “MARIANUM” - ASS. MA-
RIOLOGICA INTERDISCIPLINARE ITALIANA (Edd.), L’Assunzione di Maria, Madre di
Dio. Significato storico-salvifico a 50 anni dalla definizione dogmatica, Atti del I
Forum internazionale di Mariologia, Città del Vaticano, Pontifica Academia Maria-
na Internationalis 2001, 307-352.

– Un paradosso chiamato uomo, in «Euntes docete» (numero monografico Quale
umanesimo per il Terzo Millennio) 53 (2000) 2, 25-44.

– Pellegrini attorno al presepe del Giubileo, in «Tertium Millennium» 4 (2000) 12,
48-51.

– Lungo i sentieri del Dio solidale, in «L’Ancora nell’Unità di Salute», 16 (2001) 1,
60-73.

– Abramo. Lo “homo viator” e la storia, in «Salesianum» 62 (2000) 683-700.
– Vocazione. La responsabilità di essere luminosi, in «Rogate ergo» 64 (2001) 2, 3-7.

PASQUALETTI FABIO

Corsi e Convegni

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno della FSE su: «Educazione reli-
giosa dei giovani all’alba del terzo millennio». Relazione su: Volti di Dio e volti del-
l’uomo in alcune canzoni italiane dagli anni sessanta ad oggi (3-5 gennaio 2001).

– Roma. Istituto Sacro Cuore. Forum catechetico su: «Annunciare la salvezza cristiana
oggi: problemi, confronti, proposte». Relazione su: Dire la salvezza nel linguaggio
della comunicazione oggi (22-24 giugno 2001).

– Buenos Aires (Argentina). Terza assemblea ordinaria di SCALA (Sociedad de
Catequetas Latino Americanos) su: «Cultura digital y catequesis». Relazione su:
Caracteristicas de la cultura digital. Un reto para la catequesis (8-12 luglio 2001).

Pubblicazioni

– L’immagine della Chiesa nel mondo mediatico. Un problema di modello comunica-
tivo, in «Salesianum» 62 (2000) 701-723.

– Volti di Dio e dell’uomo in alcune canzoni italiane dagli anni sessanta ad oggi, in
NANNI C. - BISSOLI C. (Edd.), Educazione religiosa dei giovani all’alba del terzo
millennio, Roma, LAS 2001, 27-42.
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PASQUATO OTTORINO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Lateranense (Facoltà di Teologia - Istituto di specializ-
zazione in Ecclesiologia). Corso su: I laici nella Chiesa antica (I Semestre a.a.
2000-2001).

– Roma. École de France de Rome. Conferenza di Jacques Le Goff su: «Les “retours”
dans l’historiographie». Partecipazione (10 ottobre 2000).

– Roma. Ambassade de France près le saint-Siège, Centre Saint-Louis de France.
Journée sur le thème: «Réflexions françaises sur l’éducation». Relazione su: De la
‘paideia’ classique à la paideia chrètienne: changements dans la continuité, dans
l’historiographie de H.-I. Marrou (9 novembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana (Facoltà di Scienze dell’Educazione). Conve-
gno di aggiornamento pedagogico su: «Educazione religiosa dei giovani all’alba del
terzo millennio». Partecipazione (3-5 gennaio 2001).

– Roma. École de France de Rome. Conferenza di Gilbert Dagron (Collège de France,
Paris) su: «Orthodoxie byzantine et culture hellénique auour de 1453». Partecipa-
zione (20 marzo 2001).

– Roma. 30° Incontro studiosi dell’antichità cristiana su: «I concili occidentali, secolo
III-V». Partecipazione (3-5 maggio 2001).

– Roma. I Forum dell’Associazione Italiana dei professori di Storia della Chiesa su:
«Riforma della scuola secondaria in Italia e cultura storica». Partecipazione (13-14
settembre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Consultore storico presso la Congregazione per le Cause dei Santi.
– Collaboratore del Reallexikon für Antike und Christentum (Bonn).

Pubblicazioni

– FOREVILLE RAYMONDE, Storia dei concili ecumenici, VI, Lateranense I, II, III e La-
teranense IV (Storia dei concili ecumenici, Sotto la direzione di Gervais Dumeige
S.J.), edizione italiana a cura di Ottorino Pasquato, Città del Vaticano, Libreria Edi-
trice Vaticana 2001.

– Quale iniziazione per pagani, gnostici e giudei?, in «Salesianum» 63 (2001) 499-
522.

PELLEREY MICHELE

Corsi e Convegni

– Roma. Seminario di studio dell’ISFOL: «Verso la costruzione di un quadro teorico-
pedagogico delle scienze della formazione». Relazione: Sul concetto di competenza
e in particolare di competenza al lavoro (16 ottobre 2000).

– Cracovia (Polonia). Riunione del Comitato della CRE. Partecipazione in rappresen-
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tanza della Santa Sede (25 ottobre 2000).
– Cracovia (Polonia). Conferenza semestrale della CRE su: «Networking for the Eu-

ropean Space of Higher Education ». Partecipazione (26-27 ottobre 2000).
– Nave, Brescia. Conferenza per l’Inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto di

Filosofia, affiliato all’UPS (10 novembre 2000).
– Trento. Conferenza su: Evoluzione e sviluppo degli approcci per competenze nella

formazione professionale (7 dicembre 2000).
– Salamanca (Spagna). Convenzione delle Istituzioni Europee di Insegnamento Supe-

riore. Partecipazione (29-30 marzo 2001).
– Salamanca (Spagna). Assemblea costitutiva dell’Associazione delle Università

d’Europa. Partecipazione (31 marzo 2001).
– Seattle (Stati Uniti d’America). Congresso annuale dell’American Educational Re-

search Association. Partecipazione (9-13 aprile 2001).
– Praga (Repubblica Ceca). Summit dei Ministri competenti per l’Università dei Paesi

firmatari della Dichiarazione di Bologna. Partecipazione come Delegato della Santa
Sede.

– Cracovia (Polonia). XII Colloquio Internazionale sulla Vita Salesiana. Relazione su:
Spiritualità e educazione (25-29 agosto 2001)

– Zebcek (Bosnia). Conferenza su: Dimensioni educative della scuola ai docenti della
scuola salesiana locale (26 settembre 2001).

– Dubrovnik (Croazia). Conferenza dell’Associazione delle Università d’Europa su:
«Knowledge Transfer». Partecipazione (28-29 settembre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Consultore della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
– Consultore della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
– 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 della Santa Sede fino al 30 marzo 2001.
– Coordinatore del Progetto di Innovazione e Sperimentazione nella Formazione Pro-

fessionale della Provincia Autonoma di Trento.
– Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Europeo dell’Educazione fino

al 20 settembre 2001.
– Membro del Comitato Scientifico del Progetto PISA dell’OCSE.
– 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).
– Socio ordinario della Società Italiana di Ricerca Didattica.
– Membro della Commission Internationale pour l’Etude et l’Amelioration de l’En-

seignement Mathématique (CIEAEM).
– Socio ordinario della American Educational Research Association.
– Socio ordinario del National Council of Teachers of Mathematics.
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Pubblicazioni

– PELLEREY MICHELE - ORIO FRANCESCO, Il questionario di percezione delle proprie
competenze e convinzioni (QPCC), Roma, Edizioni Lavoro 2001, pp. 87.

– Dispositifs de formation à distance des formateurs: spécificités didactiques et péda-
gogiques, in CEDEFOP, TTnet, Dossier n.4: La formation ouverte et à distance et la
professionnalisation des formateurs, Luxembourg, Communautés Européennes
2001, 56-63.

– La formazione dei formatori e la qualità dell’educazione. Processi formativi per
competenze e dimensione spirituale della formazione, in «Orientamenti Pedagogici»
48 (2001) 4, 781-792.

– Origine e sviluppo degli approcci “per competenze” nella formazione professionale,
in «Studium Educationis» 6 (2001) 2, 461-484.

– Sul concetto di competenza ed in particolare di competenza sul lavoro, in ISFOL,
Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemologica,
Milano, F. Angeli 2001, 231-276.

POLÁČEK KLEMENT 

Corsi e Convegni

– Ascoli Piceno. Conclusione del secondo anno di formazione dei docenti del distretto
scolastico. Relazione su: Orientamento, veicolo della riforma scolastica.

– Padova. 3° Congresso Nazionale, organizzato dall’Università di Padova, su: «Orien-
tamento alla scelta: Ricerche, formazione, applicazioni». Relazione su: Creatività:
Modello, diagnosi ed utilizzazione nell’orientamento.

– Padova. Università degli studi. Corso di perfezionamento in Psicologia dell’orienta-
mento. Lezione su: Ostacoli allo sviluppo del potenziale creativo dei giovani e me-
todi per superarli.

– Roma. Relazione ai direttori dei Centri di Orientamento dipendenti dal CNOS su:
Meccanismi di difesa nell’orientamento e nel counseling.

– Londra (Inghilterra). VII Congresso Europeo di Psicologia. Partecipazione (1-6 lu-
glio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto per lo Sviluppo della Forma-
zione Professionale dei Lavoratori per il Progetto «Accreditamento delle strutture
orientative».

– Consulente nel progetto «Percorso di inserimento orientativo personalizzato profes-
sionale», gestito dal Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Pro-
fessionale.

– Consulenza continuativa nel «Progetto di strategie di orientamento e la lotta alla di-
spersione», gestito dall’Istituto Tecnico Statale Commerciale “Leonardo da Vinci” a
Potenza.
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Pubblicazioni

– POLÁČEK KLEMENT, Test di Struttura dell’Intelligenza 2000, Firenze, Organizzazio-
ni Speciali, 2001.

– La saggezza, traguardo dello sviluppo umano, in «Orientamenti Pedagogici» 48
(2001) 1, 9-18.

– È tuttora dannoso il divorzio per i figli? Le ricadute sul piano educativo, in «Orien-
tamenti Pedagogici» 48 (2001) 3, 439-452.

– L’orientamento, veicolo della qualità professionale, in «Orientamenti Pedagogici»
48 (2001) 4, 769-780.

– Stili cognitivi nella crescita e nella preparazione professionale: Lo stile mentale, in
«Rivista per l’Orientamento Magellano» 2 (2001) 6, 59-62.

POLIZZI VINCENZO

Pubblicazioni

– La collaborazione tra le scienze mediche e le altre risorse umanitarie nella cura e
prevenzione dei disturbi mentali, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 871-875.

PRELLEZO JOSÉ MANUEL

Corsi e Convegni

– Viterbo. Istituto di Ricerca e Formazione «Progetto Uomo». Corso su: Metodologia
del lavoro scientifico (12 incontri) (ottobre e novembre 2000).

– Roma. 3° Convegno Internazionale di Storia dell’opera salesiana su: «Significatività
e portata sociale dell’opera salesiana dal 1880 al 1922». Partecipazione e coordina-
mento del lavoro di gruppo in lingua italiana (31 ottobre - 5 novembre 2000).

– Roma. Casa Generalizia. Seminario di studio, organizzato dalla CISI, su: «L’Orato-
rio verifica e rilancio nel nuovo contesto italiano alle soglie del terzo millennio».
Relazione su: L’Oratorio di don Bosco (28 novembre 2000).

– Madrid (Spagna). Centro de Enseñanza Superior Don Bosco. Settimana su: «Por una
Cultura de la Paz». Due conferenze su: La cultura de la paz en el Sistema educativo
de Don Bosco (25 gennaio 2001).

– Madrid (Spagna). Incontro di valutazione e programmazione della rivista «Educa-
ción y Futuro». Partecipazione (26 gennaio 2001).

– Venezia - Isola di S.Giorgio. SISF-Scuola Superiore Internazionale di Scienze della
Formazione. Corso di lezioni su: Sistema educativo di don Bosco e la scuola con-
temporanea (5-6 ottobre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Membro del «Consejo Asesor» della rivista «Educación y Futuro» del Centro Uni-
versitario «Don Bosco» (Madrid).

– Socio ordinario della «Sociedad Española de Historia de la Pedagogía».
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– Membro dell’ACSSA-Associazione Cultori Storia Salesiana.
– Direttore della collana «Fuentes y Documentos de Pedagogía» dell’Editorial CCS

(Madrid).

Pubblicazioni

– PRELLEZO JOSÉ MANUEL, Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, 2ª
edizione riveduta e ampliata, Roma, LAS 2001.

– Don Bosco fundador de comunidad: la comunidad de Valdocco, in «Cuadernos de
Formación Permanente» 7 (2001) 161-183.

– Alle origini della Facoltà di Scienze dell’Educazione. Lettere e testimonianze (1940-
1956). Nel 50º anniversario della morte di don Ricaldone (1870-1951), in «Orien-
tamenti Pedagogici» 48 (2001) 876-906.

PRESERN VALENTÍN ANTONIO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Gregoriana (Centro Interdisciplinare sulla Comunica-
zione Sociale). Corso di: Introduzione alla comunicazione audiovisiva della fede (I
Semestre a.a. 2000-2001).

– Buenos Aires (Argentina). Universidad Nacional de La Plata (PLANGESCO, Maes-
tría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales) e Centro de Comuni-
cación Educativa La Crujía. Corso di: Introduzione ai linguaggi (aprile-agosto 2001).

– Buenos Aires (Argentina). Universidad del Salvador (Facoltà di Teologia). Corso di:
Pastorale della Comunicazione (aprile-agosto 2001).

– Buenos Aires (Argentina). Instituto Superior de Comunicación Social. Corso di: Fo-
tografia e Diapomontaggio; Corso di: Pastorale della Comunicazione; Seminario di:
Metodologia della Ricerca (aprile-agosto 2001).

– Buenos Aires (Argentina). Centro Salesiano de Estudios (Instituto Superior de Estu-
dios Teológicos). Corso di: Pastorale della Comunicazione (aprile-agosto 2001).

– Roma. Ambasciata Argentina presso la Santa Sede. Conferenza su: Il Rock argenti-
no: giovani e musica, comunicazione e cultura (17 gennaio 2001).

– San Pietro in Vincoli, Ravenna. Corso di Animazione Vocazionale Missionaria dei
Saveriani e Saveriane, organizzato dalla Direzione Centrale Saveriana, Regione Ita-
lia. Due contributi su: Comunicazione, vita religiosa e pastorale giovanile; e su: I
media come mediazione simbolica, rituale e mitica (22-26 gennaio 2001).

– Pcia. de Tucumán (Argentina). «Jornadas de Comunicación y Educación» per i do-
centi ed i genitori, convocate dalla Comunidad Educativa Franciscana, Región Nor-
te. Organizzatore e docente. Temi trattati: La comunicación: un desafío para la edu-
cación (docenti); La comunicación en la familia (genitori) (29 giugno 2001).

– San Antonio - Buenos Aires (Argentina). Conferenza per i Cooperatori/Cooperatrici
Salesiani di Buenos Aires su: Cómo ver TV en familia: el caso de los Reality Game
Shows (1 luglio 2001).

– Porto Alegre (Brasile). Seminario-laboratorio di comunicazione per l’educazione e
l’evangelizzazione, per i Salesiani Studenti di Filosofia e Teologia, e Tirocinanti
della Provincia Salesiana di Porto Alegre. Tema: La dimensión simbólica, ritual y
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narrativa de la comunicación pastoral (16-20 luglio 2001).
– Buenos Aires (Argentina). Colegio León XIII. Organizzatore ed animatore del semi-

nario-laboratorio di comunicazione, di 3 giorni, per genitori. Tema: Comunicación
en tiempos de crisis (10 agosto; 31 agosto; 8 settembre 2001).

– Pcia. de Santa Fe (Argentina). «Jornadas de Comunicación y Educación» per docen-
ti e genitori, convocate dalla Comunidad Educativa Franciscana, Región Litoral.
Organizzatore e docente. Temi trattati: La comunicación: un desafío para la educa-
ción (docenti); La comunicación en la familia (genitori) (1 agosto 2001).

– Pcia. de Buenos Aires (Argentina). Seminario-laboratorio di comunicazione per i
docenti, convocato dalla Pastorale dei Docenti dell’Ispettoria FMA. Organizzatore
ed animatore. Tema trattato: La comunicación educativa: debilidades, fortalezas y
desafíos (1 settembre 2001).

– Callús (Spagna). Terceras Jornadas de Educación y Telecomunicaciones. Trabajo
cooperativo y valores en Internet, organizzate da I*earn-Pangea. Relazione su: Una
educación para los tiempos de la Globalización (1-2 dicembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno su: «Educazione Religiosa dei
Giovani all’alba del Terzo Millennio», organizzato dalla Facoltà di Scienze dell’E-
ducazione-UPS. Relazione (con Fabio Pasqualetti) su: Volti di Dio e dell’uomo nella
musica giovanile (3-5 gennaio 2001).

– Buenos Aires (Argentina). «Jornadas de Comunicación y Educación» per i Docenti
di Comunicazione Sociale delle scuole medie di Buenos Aires, organizzate dall’ In-
stituto Superior de Comunicación Social. Organizzatore e relatore su: Teorías y
prácticas de Educación para la Comunicación (12-13 settembre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Direttore pedagogico, Coordinatore del Departamento de investigación y formación
permanente, e Membro dell’Equipo de Conducción dell’Instituto Superior de Comu-
nicación Social (Buenos Aires).

– Membro della Commissione di Comunicazione Sociale della CONFAR - Conferen-
za Argentina di Religiosi e Religiose - (Buenos Aires).

– Incaricato della Comunicazione Sociale e Membro della Commissione di Pastorale
Giovanile dell’Ispettoria Salesiana di Buenos Aires.

Pubblicazioni

– AA.VV., Proyecto educativo institucional: Locución para la comunicación; comu-
nicación para la educación, Buenos Aires, ISCS-COSAL 2001.

PURAYIDATHIL THOMAS

Pubblicazioni

– La narrazione del mondo: le notizie televisive e la produzione di significati, in
«Orientamenti Pedagogici» 47 (2000) 977-994 (in coll. con Amato A.).

– Gli stereotipi sui Gruppi sociali e i mass media, in «Orientamenti Pedagogici» 48
(2001) 852-870 (in coll. con Amato A.).
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RICCI CARLO

Corsi e Convegni

– Università del Lazio. Scuola di Specializzazione per Insegnanti Secondaria (SSIS).
Docente di: Psicologia dell’educazione.

– Università del Lazio. Scuola di Specializzazione per Insegnanti Secondaria (SSIS).
Docente di: Psicologia dell’handicap.

– Macerata. Università di Macerata (Facoltà interuniversitaria di Scienza della Forma-
zione). Corso Biennale di Specializzazione per le attività di sostegno. Docente di:
Psicologia dello Sviluppo.

– San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno. Conferenza Nazionale sull’attuazione del-
la legge 162/98 Ministero degli Affari Sociali. Presidenza (8-9 febbraio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Vice-direttore del Corso Biennale di Specializzazione per le attività di sostegno, Fa-
coltà interuniversitaria di Scienza della Formazione, Università di Macerata.

– Componente della Commissione di studio sulla formazione degli insegnanti. Dire-
zione Generale per la formazione MPI.

– Presidente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia comportamentale e Co-
gnitivista dell’Istituto Walden di Roma.

– Membro del CTS dell’Osservatorio Nazionale per l’Integrazione Scolastica delle
Persone in Situazione di Handicap.

– Membro del CTS del progetto CNR di Roma sulla Formazione degli Insegnanti On-
Line in collaborazione con il MPI.

– Direttore del Corso Biennale per Operatori di centri per Gravi, della lega del Filo
d’Oro di Osimo.

– Membro del Comitato Scientifico del 7° Convegno Nazionale di Informatica Didat-
tica e Disabilità - CNR di Firenze.

– Direttore Scientifico del Centro regionale di Ricerca e Documentazione Handicap
(CRRDH) della Regione Marche.

Pubblicazioni

– RICCI CARLO (Ed.), Il computer insegna. Un software multiscopo per la didattica in-
dividualizzata, Trento, Edizioni Centro Studi Erickson 2000, seconda edizione rive-
duta ed ampliata.

– RICCI CARLO (Ed.), Manuale per l’integrazione scolastica, Milano, Fabbri Editori
2001.

– Prefazione, in COPPA M. - VACCARA D. - DE BARNARDIS C., Idee per il fai da te. Il
materiale didattico per bambini con plurihandicap, Roma, Armando 2000.

– AGOSTANI V. - RICCI C., Integrazione scolastica: stimoli per riflettere, Ascoli Pice-
no, Edizioni del Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno 2001.

– RICCI CARLO - VETRANO FLAVIO - COTTINI LUCIO ET ALII, Il Computer Insegna
[software], nuova edizione rinnovata ed ampliata, Regione Marche 2000.

– Il contributo di Sergio Neri all’Integrazione scolastica della persona in situazione di
handicap grave, in «Handicap Grave» (2000) 3, 5-6.
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– L’integrazione scolastica, in BARGAGNA S. (Ed.), La Sindrome di Down, Tirrenia
(Pisa), Edizioni del Cerro 2000.

– La formazione degli insegnanti nella prospettiva dell’autonomia, in CECCARELLI G.
(Ed.), Atti del seminario di studio «L’integrazione nella scuola dell’autonomia», Pe-
saro, Provveditorato agli studi di Pesaro 2000.

– Intelligenza emotiva e riordino dei cicli, in AA.VV., Atti del seminario Nazionale di
studi: intelligenza emotiva e scuola, Torino, 2001.

– D’ora in poi: l’attuazione della legge 162/1998 sull’handicap grave, in «Handicap
Grave» (2001) 1, 3-6.

– Integrazione scolastica e situazioni di gravità, in «Handicap Grave» (2001) 2, 132-
134.

ROCCHI NICOLETTA

Corsi e Convegni

– Roma. Unione Superiore Maggiori d’Italia. Docente del Corso per novizie di primo
anno: Formazione umana, ricerca e conquista di identità.

– Roma. Unione Superiore Maggiori d’Italia. Docente del Corso per novizie di secon-
do anno: Formazione alla dinamica di gruppo.

ROGGIA GIUSEPPE

Pubblicazioni

– Per una maturazione affettiva che sia effettiva, in «Orientamenti Pedagogici» 48
(2001) 108-117.

– Animatori per una seria pastorale vocazionale: è ancora possibile formare e a quali
condizioni?, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001) 509-518.

– La qualità della formazione vocazionale, in «Orientamenti Pedagogici» 48 (2001)
740-744.

RONCA ITALO

Corsi e Convegni

– Roma. Facoltà Valdese di Teologia. Forum ecumenico e interreligioso internaziona-
le su: «I sentieri del dialogo dopo la dichiarazione Dominus Jesus. Ostacoli, scorcia-
toie, progetti». Partecipazione (27-28 ottobre 2000).

– Roma. Facoltà Valdese di Teologia. Giornata di studio su: «Filippo Zelantone». Par-
tecipazione (31 ottobre 2000).

– Johannesburg (Sud Africa). Randse Afrikaanse Universiteit (Facoltà di Filosofia).
Conferenza accademica su: Giovanni Pico della Mirandola On the Dignity of Man
(15 febbraio 2001).

– Vrsac (Yugoslavia). Biblioteca civica. Conferenza pubblica su: Latin Treasures in
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the City Library of Vrsac (Riznica knjiga u gradskoj biblioteci Vrsac) (24 agosto
2001).

– Lavinio-Anzio, Roma. Parrocchia dei SS. Anna e Gioacchino (Oratorio del Centro
Ecumenico Internazionale per la Riconciliazione). Corso serale di Italiano per Stra-
nieri (ottobre 2000-giugno 2001).

Incarichi e Consulenze

– Consulente scientifico presso lo Human Sciences and Research Council (National
Research Foundation of South Africa, Pretoria), settore Letteratura Latina Medieva-
le e Umanistica.

ROSSO STEFANO

Corsi e Convegni

– Chianciano Terme, Siena. XXXVII Sessione di formazione ecumenica del SAE su:
«Conflitti violenza e pace: sfida alle religioni». Partecipazione (22-29 luglio 2000).

– Bose, Biella. VIII Convegno ecumenico internazionale su: «Forme di spiritualità in
Russia». Partecipazione (20-23 settembre 2000).

– Torino. Corso triennale di formazione ecumenica I anno/4 triennio, a nome della Con-
ferenza episcopale piemontese, sul tema: Per la riconciliazione delle memorie: 1. La
Riforma con particolare attenzione ai Valdesi. Direzione (ottobre-dicembre 2000).

– Torino. Serie di conferenze dell’Amicizia ebraico-cristiana su: «Gli ebrei in Ameri-
ca». Organizzazione (2000-2001).

– Roma. Sessione del Consiglio direttivo dell’AMII per la progettazione dell’Enchiri-
dion mariologicum. Partecipazione (4 febbraio 2001).

– Torino. Fondazione “Giovanni Agnelli”. Convegno su: «L’Ortodossia nelle società
dell’Europa centro-orientale e balcanica: prospettiva storica e situazione attuale».
Partecipazione (28-29 febbraio 2001).

– Torino. Fondazione “Giovanni Agnelli”. Convegno su: «Diritto e religione nell’Eu-
ropa post-comunista». Partecipazione (10-11 maggio 2001).

– Chianciano Terme, Siena. XXXVIII Sessione di formazione ecumenica del SAE
«Da questo vi conosceranno». Partecipazione (28 luglio - 4 agosto 2001).

– Gazzada, Varese. XXIII Settimana europea dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re su: «Storia religiosa dell’Armenia». Partecipazione (4-8 settembre 2001).

– Bose, Biella. IX Convegno ecumenico internazionale su: «Vie del monachesimo
russo». Partecipazione (20-22 settembre 2001).

Incarichi e Consulenze

– Segretario della Commissione interregionale per l’ecumenismo e il dialogo per la
Conferenza episcopale piemontese.

Pubblicazioni

– ROSSO STEFANO - TURCO EMILIA (Edd.), Consiglio ecumenico delle Chiese. Assem-
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blee generali 1948-1998, Enchiridion oecumenicum 5, Bologna, EDB 2001, pp.
1800.

– RIVA ERNESTO - ROSSO STEFANO - TURCO EMILIA (Edd.), Ebrei e cristiani: alle ori-
gini delle divisioni, Quaderni AEC - Torino 4, Torino, Amicizia Ebraico Cristiana
2001, pp. 112.

– Il mistero che attuandosi si rivela: Ef 5,21-33 dalla Bibbia alla liturgia. Il sacra-
mento del matrimonio come paradigma del “mysterion”, in FRIGATO S. (Ed.), «In
Lui ci ha scelti». Studi in onore del prof. Giorgio Gozzelino, Roma, LAS 2001, 353-
378.

– Elementi naturali (rielaborazione), in TRIACCA A.M. - SARTORE D. - CIBIEN C., Li-
turgia (I dizionari San Paolo), Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo 2001, 641-
663 (2a ed. di SARTORE D. - TRIACCA A.M. (Edd.), Nuovo dizionario di liturgia, Ci-
nisello Balsamo (Milano), Edizioni Paoline 1984).

– Processione (rifacimento), in Ibidem, 1532-1539.
– La festa della Natività di Maria. Storia, celebrazione, teologia, in «Marianum» 62

(2000) 17-62.
– Mesi mariani?, in «Rivista di Pastorale Liturgica» 39 (2001) 225, 37-43.

SALVATORE GIAMPAOLO

Corsi e Convegni

– Rionero in Vulture, Potenza. Corso di perfezionamento per medici e operatori. Do-
cenza.

– Roma. Università Cattolica del S. Cuore. Corso di perfezionamento in psico-oncolo-
gia (Balint-like: livello avanzato) diretto dal Prof. A.R.M. Cittadini. Partecipazione.

Incarichi e Consulenze

– Membro del Comitato di redazione della rivista multimediale «Strumenti in Psico-
oncologia».

Pubblicazioni

– Linee guida per la formazione in psico-oncologia. Sintesi di un’esperienza, in
«Giornale Italiano di Psico-oncologia» 3 (2001) 1, 8-11 (in coll. con Nesci D.A. et
alii).

SANTOS EMIL M.

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Università Lateranense. Convegno su: «Annunciare il Vangelo nel-
la cultura dei media». Partecipazione (29-30 marzo 2001).
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Pubblicazioni

– Spiritualità and the Media, in ANTHONY F.V. (Ed.), Seguire i percorsi dello Spirito.
Studi in onore del prof. Mario Midali, Roma, LAS 1999, 275-284.

SARTI SILVANO

Corsi e Convegni

– San Severo, Foggia. Corso di aggiornamento per insegnanti su: Classi aperte, cicli,
moduli, valutazione processo e prodotto negli interventi formativi (gennaio 2001).

– Viterbo. FICT: Progetto Uomo. Corso di: Introduzione alla statistica.

Incarichi e Consulenze

– Presidente Nazionale COSPES (Centri di Orientamento Scolastico Professionale e
Sociale).

– Consulente CIFAP per “Studio progetto fattibilità alfabetizzazione informatica della
terza età”.

SCHEPENS JACQUES

Corsi e Convegni

– Vienna (Austria). Don Boscos-Haus. Symposion: «Prävention - Gestalten statt ver-
hindern». Relazione su: Ursprung und Entwicklung des Präventivsystems (26-28 ot-
tobre 2000).

– Roma. Simposio dell’ACSSA. Partecipazione (31 ottobre - 5 novembre 2000).
– Benediktbeuern (Germania). Accademia S. Tommaso. Relazione su: Don Bosco -

bewundert und umstritten. Bilanz eines Jahrhunderts Don-Bosco-Literatur (26 mar-
zo 2001).

Pubblicazioni

– SCHEPENS JACQUES, Affectivité, rationalité, sens de la vie. Le trinôme salésien: rai-
son, religion, affection, réactualisé dans le langage contemporain, Horizons salé-
siens H 12, Paris, Editions Don Bosco 2001, pp. 36.

– Ursprung und Entwicklung des Präventivsystems, Symposion «Prävention - Gestal-
ten statt verhindern» (26-28 Oktober 2000, Wien, Don Boscos-Haus), Don Bosco-
Reihe, Heft 9 (2001), pp. 44.

– Don Bosco, in METTE N. - RICKERS F., Lexikon der Religionspädagogik, Neukir-
chen-Vluyn, 2001, Bd I, 213-214.

– Salesianer, in Ibidem., Bd II, 1900-1901.
– Van Caster Marcel, in LTHK 10 (2001) 533.
– Vogeleisen Gérard, in LTHK 10 (2001) 837-838.
– Neue Lehrpläne für den katholischen Religionsunterricht in Flandern, in MENDEL
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H.- SCHIEFER FERRARI M. (Edd.), Tradition, Korrelation, Innovation. Trends der
Religionsdidaktik in Vergangenheit und Gegenwart. Festschrift für Fritz Weidmann
zum 65. Geburtstag, Donauwörth, Auer-Verlag 2001, 217-230.

– Bewegen want bewogen worden. Over de bezieling van de leraar, in «Nova et Vete-
ra» 78 (2000-2001) 5, 328-336 (in collaborazione).

– Il problema mondiale della povertà. Prolusione ai lavori, in SEMERARO C. (Ed.),
Mondo salesiano e povertà alla soglia del III millennio, Caltanissetta - Roma, Salva-
tore Sciascia Editore 2001, 5-12.

– Plaatsen van geloofsvorming, Festschrift J. Vandekerkhove en M. Sannen, Brussel,
HIGW 2001, 87-90.

– In dialoog met Don Bosco. Een opvoedingsproject, Brussel, Don-Bosco-Centrale
V.Z.W. 2001, pp. 107 (in collaborazione).

SCHIETROMA SARA

Corsi e Convegni

– Macerata. Corso di Formazione e Sostegno, organizzato dal Comune di Macerata,
su: «Affido Familiare: la tua vita in movimento». Docenza.

– Osimo, Ancona. Fondazione Grimani Buttari. Corso di formazione per Coordinatore
Socio-Sanitario. Progettazione e docenza.

– Roma. IFREP. Corso di formazione su: Adult Attachment Interview con la prof.ssa
Patricia Crittenden. (Partecipazione).

Incarichi e Consulenze

– Consulente per la progettazione del corso di formazione: «La relazione d’aiuto»
presso la Fondazione Grimani Buttari di Osimo (AN).

Pubblicazioni

– SCILLIGO PIO - SCHIETROMA SARA - D’AVERSA CLAUDIA - SCOLIERE MARIA I.,
Schemi e Stati dell’Io. Costruttivismo interpersonale: Teoria e Pratica, Roma, Edi-
zioni IFREP 2001.

– Il questionario ASR di Atteggiamento verso il Sacramento della Riconciliazione, in
«Psicologia, Psicoterapia e Salute» 6 (2000) 2, 153-168.

– Una concezione relazionale di Dio rilevata mediante un’analisi a due dimensioni
del questionario ASR, in Ibidem, 169-177.

– Gli Stati dell’Io Sé a confronto con il Dio dell’Alleanza e il Dio del Giudizio, in
«Psicologia, Psicoterapia e Salute» 6 (2000) 3, 245-279.

– L’automatismo nei processi mentali di ordine superiore, in «Psicologia, Psicoterapia
e Salute» 7 (2001) 2, 125-158.
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SCILLIGO PIO

Corsi e Convegni

– Venezia. Direzione e docenza presso Scuola Superiore in Psicologia Clinica, IFREP-
93, centro di Venezia (riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica).

– Cagliari. Direzione e docenza presso Scuola Superiore in Psicologia Clinica, IFREP-
93, centro di Cagliari (riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica).

– Roma. Direzione e docenza presso Scuola Superiore in Psicologia Clinica, IFREP-
93, centro di Roma (riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scien-
tifica e Tecnologica).

– Orvieto, Terni. Docenza presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Sa-
lute dell’Università di Roma “La Sapienza” presso la sede di Orvieto.

– Firenze. Giornata di studio sul modello ASCI presso l’Istituto di Psicoterapia Anali-
tica, IPA, H.S. Sullivan di Firenze.

– Roma. Lezioni presso la Scuola di Psicoterapia Auximon, Roma (riconosciuta dal
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Convegno sulla musicoterapia. Relazione (3
maggio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Direzione scientifica e cura editoriale della rivista scientifica dell’IFREP «Psicolo-
gia Psicoterapia e Salute».

– Consulente scientifico per progetto di ricerca presso l’Istituto di Psicoterapia Anali-
tica, IPA, H.S. Sullivan di Firenze.

– Progetto di ricerca sui cambiamenti durante il processo formativo nelle scuole di
psicoterapia. Roma: IFREP. Inizio progettazione e prima tornata di osservazioni.

– Progetto di ricerca sull’efficacia della terapia in AT. Roma: SIAT. Inizio progetta-
zione della ricerca.

Pubblicazioni

– SCILLIGO PIO - SCHIETROMA SARA - D’AVERSA C. - SCOLIERE MARIA I., Costruttivi-
smo interpersonale: Teoria e pratica, Roma, IFREP 2001, pp. 187.

– SCILLIGO PIO, L’approccio integrato in psicoterapia. Modelli e tendenze moderne,
Roma, IFREP 2001, pp. 109.

– Creare alleanze libere e responsabili: processi interpersonali nell’omeopatia, in
FIZZOTTI E. - DE GIORGIO G. (Edd.), Verso una psicologia omeopatica, Roma, Edi-
Lombardo 2001, 53-55.

– Traduzione di: HOROWITZ M.J., Schemi persona e modalità di relazione disfunzio-
nali, Roma, LAS 2001.

– Gli Stati dell’Io Sé a confronto con il Dio dell’Alleanza e il Dio del Giudizio, in
«Psicologia Psicoterapia e Salute» 6 (2000) 245-279 (in coll. con Schietroma S.).

– Correlati psicologici del Sé Relazionale nel Travestitismo, in Ibidem, 281-335 (in
coll. con Bevilacqua M.R.).
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– Correlati psicologici del Sé Relazionale nel Transessualismo, in Ibidem, 337-386 (in
coll. con Addonizio E.).

– La psicoterapia ad orientamento umanistico, in «Psicologia Psicoterapia e Salute» 7
(2001) 1-31.

– L’omosessualità femminile e relazioni infantili con i genitori, in Ibidem, 33-78 (in
coll. con Jovine A.).

– Percezione di sé e relazioni familiari nell’omosessualità maschile, in Ibidem, 79-114
(in coll. con Comelli D.).

– La percezione di sé negli studenti universitari in sede e fuori sede, in Ibidem, 159-
180 (in coll. con Caselli E.).

– Rallentamento nel corso degli studi universitari e percezione di sé, in Ibidem, 217-
262 (in coll. con Abbate M.).

– Lo sviluppo dell’adolescente e il tabagismo, in Ibidem, 263-289 (in coll. con Casti-
glione R.).

SEMERARO COSIMO

Corsi e Convegni

– Roma. Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Corso accademico
di: Storia della spiritualità moderna e contemporanea (II Sem. a.a. 2000-2001).

– Roma-Tre Fontane. Giornata di studio della Conferenza Episcopale Italiana su:
«Servizio Nazionale per il progetto culturale». Partecipazione (13 ottobre 2000).

– Roma-Pisana. Congresso Internazionale dell’Istituto Storico Salesiano. Partecipa-
zione e relazione su: I salesiani tra solidarietà e beneficenza. I primi congressi in-
ternazionali dei cooperatori (1 novembre 2000).

– Morlupo, Roma. Convegno di Studio del Centro di Spiritualità Rogate. Partecipa-
zione e relazione di impostazione su: Le associazioni e le Pie Unioni fra Ottocento e
Novecento (8-10 dicembre 2000).

– Roma. Parrocchia S. Maria della Speranza. Ciclo degli “Incontri del Centro Studi
Don Bosco”. Preparazione e organizzazione della presentazione del libro Da Don
Bosco ai nostri giorni di M. Wirth (29 gennaio 2001).

– New York (USA). Istituto Italiano per la Cultura degli Stati Uniti d’America. Pre-
sentazione del volume “Catalogo del Museo archeologico di Gela” con una relazio-
ne su: Significato, valore e ruolo di un catalogo nella bibliografia storiografica (9
febbraio 2001).

– S.Cataldo, Caltanissetta. Presentazione del volume i “Colori della Passione” con una
relazione su: Le radici iberiche della spiritualità sicula del XVI s. (25 marzo 2001).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Ciclo degli “Incontri del Centro Studi Don
Bosco”. Preparazione e organizzazione della conferenza tenuta da mons. Carlo Libe-
rati su “Pio IX” (26 marzo 2001).

– Roma. Istituto Luigi Sturzo. Presentazione del volume “Chiesa e poveri in Sicilia in
età contemporanea”. Partecipazione (9 maggio 2001).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Ciclo degli “Incontri del Centro Studi Don
Bosco”. Preparazione e organizzazione della conferenza tenuta da don Pasquale Li-
beratore su Mamma Margherita. L’iter di un processo canonico (14 maggio 2001).

– Lione (Francia). Convegno internazionale di studio «Bicentenaire du Concordat. La
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politique religieuse de Napoléon». Conferenza in lingua francese su: Un concordat
napoléonien entre le Saint-Siège et la “Repubblica Italiana”, 1803 (8-9 giugno
2001).

– Abano Terme, Padova. Presentazione del volume Povertà e mondo salesiano all’al-
ba del III Millennio (8 agosto 2001).

– Monteortone, Padova. Incontro su: «Dialogo inter-religioso nel mondo d’oggi», di-
retto dal card. Francis Arinze. Partecipazione e intervento (9 agosto 2001).

– Cracovia (Polonia). XXII Colloquio Internazionale su: «Quale spiritualità salesiana
per il III Millennio?». Presentazione dei volumi: Spiritualità salesiana. Cento parole
chiave e Povertà e mondo salesiano all’alba del III Millennio (27 agosto 2001).

– Roma. Seminario Lombardo. I Forum dell’Associazione Italiana dei Professori di
Storia della Chiesa. Partecipazione con comunicazione su: Riforma della scuola se-
condaria in Italia e cultura storica (13-14 settembre 2001).

– Milano. Università del S. Cuore. Convegno su: «Chiesa italiana? Italia cattolica? Per
una storia dei rapporti fra Chiesa e nazione in Italia negli ultimi due secoli». Parteci-
pazione e intervento su: Chiesa e Stato nel mondo contemporaneo (2-5 ottobre
2001).

Incarichi e Consulenze

– Incaricato della gestione dei Colloqui Internazionali sulla Vita Salesiana.
– Direttore della collana “Colloqui” presso l’editrice Sciascia di Roma-Caltanissetta.
– Membro corrispondente per l’Italia del Comité International des Archives et Biblio-

thèques con sede a Parigi.
– Incaricato dei rapporti con la Fondazione “Italia in Giappone 2001” per la prepara-

zione e il coordinamento del convegno di studio su «Don Vincenzo Cimatti, un ita-
liano che volle farsi “terra giapponese”», previsto a Tokyo, giugno-luglio 2002.

– Coordinatore del primo incontro preparatorio in vista del XXII Colloquio Interna-
zionale sulla vita salesiana (Cracovia, Polonia, 9-13 aprile 2001).

– Coordinatore del secondo incontro preparatorio con il consiglio direttivo in vista del
XXII Colloquio Internazionale sulla vita salesiana (Monaco di Baviera, Germania,
23 aprile 2001).

– Moderatore di un gruppo di studio nella “Conferenza Europea sugli Archivi” (Firen-
ze, 30 maggio-2 giugno 2001).

– Organizzazione e direzione delle giornate di studio su “Don Alberto Caviglia e la
spiritualità pedagogica” (Porto Alegre, Brasile, 15-20 luglio 2001.

– Direzione con responsabilità di preparazione e gestione del XXII Colloquio Interna-
zionale sul tema “Quale spiritualità salesiana per il III Millennio?” (Cracovia, Polo-
nia, 25-30 agosto 2001).

– Coordinatore del primo incontro preparatorio con il nuovo comitato direttivo in vista
del XXIII Colloquio Internazionale sulla vita salesiana (Parigi, Francia, 20-21 otto-
bre 2001).

Pubblicazioni

– SEMERARO COSIMO (Ed.), Mondo salesiano e povertà alla soglia del III Millennio,
(=Colloqui 19), Roma-Caltanissetta, Salvatore Sciascia Editore 2001.

– Studio Introduttivo, in Ibidem, 5-13.
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– Domande di fine Millennio, in Ibidem, 203-218.
– Traduzione dal francese di: DESRAMAUT F., La Chiesa cattolica contemporanea di

fronte alla povertà, in Ibidem, 23-45.
– Traduzione dal francese di: DESRAMAUT F., La povertà salesiana nel XX secolo. Da

don Bosco a don Vecchi, in Ibidem, 93-114.
– Traduzione dal tedesco di: OERDER K., La politica perseguita dai salesiani di don

Bosco nella loro lotta contro la povertà, in Ibidem, 181-194.
– Sistemazione e revisione dall’originale spagnolo di: RODRIGUEZ F. - DOMINGUEZ F.,

Il vissuto della povertà religiosa e salesiana nell’Europa dell’Ovest, oggi, in Ibidem,
115-151.

– La rinascita dei Cappuccini in Sicilia tra comunità locali, vescovi e santa Sede, in
NARO C. (Ed.), I Cappuccini in Sicilia nell’Otto-Novecento, Caltanissetta, Salvatore
Sciascia Editore 2001, 103-129.

– Le radici iberiche delle tradizioni popolari della settimana santa a S. Cataldo, in
«Notiziario», Centro Studi sulla Cooperazione “A. Cammarata”, S. Cataldo 2001,
44-47.

SODI Manlio

Corsi e Convegni

– Anagni, Frosinone. Presbiterio della diocesi di Gaeta (Latina). Tre lezioni su: Euca-
ristia. Tra teologia e comunicazione della fede: per quale vita cristiana? (21 no-
vembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Lezioni al Corso per i Missionari (novembre
2000).

– Roma. Convegno su: «Liturgia della messa festiva», organizzato dalla Parrocchia S.
Maria Mater Dei. Lezione su: Il rito e il mistero (24 novembre 2000).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Lezioni al Corso per Animatori vocazionali
(marzo 2001).

– Poggio Mirteto, Rieti. Corso per diaconi permanenti della diocesi. 6 lezioni su:
L’omelia (marzo-maggio 2001).

– Napoli. Seminario Maggiore. Lezione ai seminaristi su: Simboli pasquali e omelia
(23 marzo 2001).

– Urbino. Università di Urbino (Istituto di Scienze Religiose “Italo Mancini”). Corso
di: Storia del culto cristiano (marzo - agosto 2001).

– Caltagirone, Catania. Operatori pastorali della diocesi di Caltagirone. Lezione su:
L’animazione omiletica ai presbiteri, e su: L’animazione liturgica domenicale (10
maggio 2001).

– Visita ufficiale all’Istituto Teologico “S. Tommaso” di Messina, affiliato alla Facol-
tà di Teologia dell’UPS.

– Finalpia, Savona. Sessione annuale del Consiglio di Redazione della «Rivista Litur-
gica». Organizzazione e direzione (30 maggio - 2 giugno 2001).

– Cerreto Sannita, Benevento. Lezione al presbiterio e agli animatori diocesani della
Diocesi su: L’animazione liturgica dell’assemblea domenicale (11 settembre 2001).

– Visita alla Sezione di Torino della Facoltà di Teologia dell’UPS in occasione
dell’inaugurazione dell’anno accademico (20 settembre 2001).
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Incarichi e Consulenze

– Consultore dell’Ufficio Celebrazioni del Sommo Pontefice.
– Direttore della «Rivista Liturgica».
– Direttore della collana «Quaderni di Rivista Liturgica».
– Direttore della collana «Monumenta Liturgica Concilii Tridentini e Monumenta

Studia Instrumenta Liturgica».
– Membro ordinario della Pontificia Accademia di Teologia.
– Membro del gruppo di lavoro ABEI per la redazione del terzo volume di ACOLIT.
– Socio ordinario dell’Associazione Professori di Liturgia.
– Socio ordinario dell’Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana.

Pubblicazioni

– TRIACCA ACHILLE M. - SODI MANLIO (Edd.), Caeremoniale episcoporum. Editio
princeps (1600). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice, Monumenta Litur-
gica Concilii Tridentini 4, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2000, pp.
XLIV + 346.

– BAROFFIO GIACOMO. - SODI MANLIO (Edd.), Graduale de Tempore iuxta Ritum sa-
crosanctae Romanae Ecclesiae. Editio princeps (1614). Presentazione di G. CATTIN,
Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 10, Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana 2001, pp. XL + 631; e collaborazione al volume: BAROFFIO G. - KIM E.J.
(Edd.), Graduale de Sanctis iuxta Ritum sacrosanctae Romanae Ecclesiae. Editio
princeps (1614-1615), Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 11, Città del Vati-
cano, Libreria Editrice Vaticana 2001, pp. V + 724.

– Diventeremo tutti filosofi?. Prefazione in: MAJELLO C., Come diventare filosofi sen-
za farsi crescere la barba, Libroteca Paoline 44, Milano, Paoline 2000, 7-9.

– Liturgia i mlodziez: miedzy wyzwaniami i prowokacjami jako strategia wychowania
[Liturgia e giovani: fra sfide e provocazioni quale strategia educativa], in DURAK A.
(Ed.), Ladzkie Sympozja Liturgiczne II, Wydawnictwo, Krakow, Poligrafia Salezjan-
ska 2000, 441-469.

– “Cacciate i demoni”. Manuale per l’uso [Editoriale], in «Rivista Liturgica» 87
(2000) 6, 803-809.

– “Dominus Iesus”. Tre domande in margine alla «Dichiarazione», in «Rivista Litur-
gica» 87 (2000) 6, 977-986 (in coll. con Amato A.).

– Il tempo di Dio nel tempo dell’uomo. Annuncio e celebrazione, in CENTRO DI AZIO-
NE LITURGICA (Ed.), Il mistero pasquale celebrato nell’anno liturgico, Biblioteca
“Ephemerides Liturgicae” - Sussidi liturgico-pastorali 8, Roma, CLV - Edizioni li-
turgiche 2000, 5-51.

– Pasqua: Quando una data comune? [Editoriale], in «Rivista Liturgica» 88 (2001)
1/2, 3-12.

– Una rinnovata “Institutio generalis” per la terza edizione del “Missale Romanum”.
Interrogativi e prospettive, in Ibidem, 19-31 (in coll. con Tamburino F.P.).

– Dal Calendario giuliano a quello gregoriano. La Costituzione “Inter gravissimas”
di Gregorio XIII, in Ibidem, 189-195 (in coll. con Amata B.).

– Si è chiuso un secolo di grandi studiosi di liturgia [Dossier], in Ibidem, 239-241.
– Benedizionale, in SARTORE D. - TRIACCA A.M. - CIBIEN C. (Edd.), Liturgia, Dizio-

nari San Paolo 2, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo 2001, 235-239.
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– Benedizione, in Ibidem, 239-256.
– Celebrazione, in Ibidem, 377-396.
– Riviste liturgiche, in Ibidem, 1700-1707 (in coll. con Evenou J.).
– Secolarizzazione, in Ibidem, 1836-1853.
– Omelia: luogo di animazione “teologica” nella storia, in RUSSO A. - COFFELE G.

(Edd.), Divinarum rerum notitia. La teologia tra filosofia e storia. Studi in onore del
cardinale Walter Kasper, La cultura 81, Roma, Edizioni Studium 2001, 53-69.

– Tra «essere» e «fare» il cammino riparte dalla liturgia = Riflessioni sulla Lettera
Apostolica di Giovanni Paolo II «Novo Millennio ineunte» 10, in «L’Osservatore
Romano» (13.06.2001) 1.6; stesso testo: La Eucaristía dominical, in «L’Osservatore
Romano - Edición semanal en lengua española» (07.09.2001) 10-11.

– Eucaristia: comunione annunciata, celebrata e vissuta [Editoriale], in «Rivista Li-
turgica» 88 (2001) 3, 307-321.

– L’Evangeliario, «simbolo di Cristo», in «Rivista Liturgica» 88 (2001) 3, 459.
– Homily as a suitable forum for education to the faith, in VARICKASSERIL J. - KARIA-

PURAM M. (Edd.), Be my Witnesses. Essays in honour of Dr. Sebastian Karotemprel
sdb, Shillong, Vendrame Institute Publications 2001, 210-214.

– Liturgia è bello. Architettura per il culto [Editoriale], in «Rivista Liturgica» 88
(2001) 4, 483-495.

STRUS ANDRZEJ

Corsi e Convegni

– Frosinone. Istituto Superiore di Scienze Religiose. Corso semestrale su: NT - Lette-
ratura Giovannea.

– Leuven (Belgio). L Colloquium Biblicum Lovaniense. Partecipazione (27-30 luglio
2001).

Incarichi e Consulenze

– Presidente dell’Associazione Biblica Salesiana.
– Membro dell’Associazione dei Biblisti Italiani (ABI).
– Membro dell’Associazione dei Biblisti Polacchi (ABP).
– Bet Gemal (Israele). Ricerca storica su un Mausoleo paleo-cristiano condotta nel pe-

riodo 20.08-21.09.2001 in collaborazione con: Prof. J.-B. Humbert, archeologo di
Gerusalemme, Ing. G. Mantella, restauratore di monumenti antichi di Roma, Dott. J.
Gozdalik, architetto di archeologia di Varsavia, e un gruppo di studenti volontari.

Pubblicazioni

– STRUS ANDRZEJ (Ed.), La Tua Parola è luce sul mio cammino. Atti del IV Convegno
Mondiale ABS - Cremisan 23 agosto - 2 settembre 1999, Roma 2000.

– STRUS ANDRZEJ, Bet Gemal. Pathway to the Tradition of Saints Stephen and Gama-
liel, Roma, Università Pontificia Salesiana 2000.

– STRUS ANDRZEJ, ntyb lmswrt hqdwsym stpn wgmly’l (ed. inglese in ebraico), Roma,
Pontificia Università Salesiana 2001.
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– Wyznanie win i nadzieja wygnańców. Księga Barucha (Commento al Libro di Ba-
ruch), in FRANKOWSKI J. - BRZEGOWY T. (Edd.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie 
Ksiąg biblijnych, vol. V. Wielki świat starotestamentalnych proroków, II, Warszawa 
2001, 130-150.

THURUTHIYIL SCARIA

Corsi e Convegni

– San Marcello, Ancona. Corso di aggiornamento per fidanzati su: TA per comprende-
re meglio il rapporto interpersonale (17 marzo 2001).

– Terni. Seminario di studio per insegnanti delle scuole medie e superiori su: Punti sa-
lienti di un possibile incontro tra Induismo e Cristianesimo (6 aprile 2001).

– Terni. Seminario di studio per insegnanti delle scuole medie e superiori su: Buddi-
smo in dialogo con Cristianesimo (4 maggio 2001).

TONELLI RICCARDO

Corsi e Convegni

– Roma. Convengo nazionale ANSPI. Relazione su: Una lettura educativa della at-
tuale situazione giovanile (28 dicembre 2000).

– Molfetta, Bari. Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Istituto Teologi-
co Pugliese). Corso istituzionale su: Comunicazione e narrazione (febbraio-maggio
2001).

– Ariccia, Roma. Simposio nazionale della Famiglia Paolina. Relazione su: Situazione
giovanile e formazione vocazionale (23 giugno 2001).

– Roma. Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Corso di formazione perma-
nente. Lezioni su: Questioni attuali di pastorale giovanile e vocazionale (5 febbraio
2001).

– Taranto e Napoli. Ispettoria delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Taranto e di Napoli.
Seminario di formazione al linguaggio nella comunicazione pastorale (27 agosto - 2
settembre 2001).

Pubblicazioni

– TONELLI RICCARDO, Educhiamo i giovani a vivere da cristiani adulti, Leumann (To-
rino), Elle Di Ci 2000.

– Passione per la vita, in «Note di pastorale giovanile» 35 (2000) 7, 54-59.
– Il giubileo ritorno alla vita quotidiana, in «Note di pastorale giovanile» 35 (2000) 8,

II-V.
– Fede, in «Note di pastorale giovanile» 34 (2000) 9, 36-41.
– Esperienza, in «Note di pastorale giovanile» 35 (2001) 2, 71-75.
– Evangelizzazione, in «Note di pastorale giovanile» 35 (2001) 3, 38-44.
– Dove va la pastorale giovanile (e dove dovrebbe andare?), in «Note di pastorale

giovanile» 35 (2001) 4, 7-25.
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– Invocazione, in «Note di pastorale giovanile» 35 (2001) 7, 47-52.
– Vivir de fe en el regazo materno de la comunidad eclesial, in «Cuadernos de

Formación permanente» (2001).

TOSO MARIO

Corsi e Convegni

– Urbino. Università di Urbino (Facoltà di Sociologia). Conferenza su: Etica e finan-
za. Un confronto con la dottrina sociale della Chiesa (31 agosto 2001).

Incarichi e Consulenze

– Collaborazione nella stesura e revisione del «Compendio» di dottrina sociale della
Chiesa presso il Pontificio Consiglio della giustizia e della pace.

– Collaborazione e partecipazione al gruppo «Etica e finanza» dell’Ufficio per i pro-
blemi sociali e del lavoro della C.E.I.

Pubblicazioni

– TOSO MARIO, Umanesimo sociale. Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa e din-
torni, Roma, LAS 2001, pp. 454.

– La visione etico-culturale in Leone XIII, in «Quaderni di studi sociali dell’Istituto
culturale Leone XIII» (Comune di Carpineto Romano, Diocesi di Anagni-Alatri)
(2000) 1, 35-44.

– La formación en la doctrina social de la Iglesia, in «La cuestion social» 9 (2001) 1
(enero-marzo), 75-90.

– Etica e finanza: il documento dell’ufficio dei problemi sociali della C.E.I., in «Ras-
segna Cnos» 17 (2001) 1, 67-78.

– I mezzi di comunicazione sociale a servizio delle persone, in «La società» 11 (2001)
2, 209-252.

– Famiglia ed enti locali, in «La società» 11 (2001) 2, 253-267.

TRENTI ZELINDO

Pubblicazioni

– TRENTI ZELINDO, Opzione religiosa e dignità umana, Roma, Armando, 2001, pp.
269.

– Itinerario esperienziale, in «Orientamenti Pedagogici» 47 (2000) 996-1019.
– L’esperienza e la sua valorizzazione educativa, in «Catechesi» 70 (2001) 1, 4-9.
– Dalla completezza dei contenuti alla significatività per l’esistenza, in «Catechesi»

70 (2001) 2, 4-11.
– Il processo ermeneutico, in «Catechesi» 70 (2001) 3, 4-11.
– Un processo di educazione religiosa incentrato sull’esperienza, in «Catechesi» 70

(2001) 4, 4-9.
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– Il linguaggio religioso. Il linguaggio interpreta ed esprime l’esperienza concreta, in
«Insegnare Religione» 14 (2001) 1, 16-22.

– Il linguaggio religioso. La risorsa interpretativa del linguaggio, in «Insegnare Reli-
gione» 14 (2001) 2, 4-12.

– Il linguaggio religioso. La risorsa evocativa del linguaggio, in «Insegnare Religio-
ne» 14 (2001) 3, 4-11.

– Il linguaggio religioso. Verso la caratterizzazione del linguaggio religioso, in «In-
segnare Religione» 14 (2001) 4, 4-10.

VALENTINI DONATO

Corsi e Convegni

– Brescia. XVII Congresso ATI. Partecipazione (11-15 settembre 2000).
– Madonna di Campiglio, Trento. Relazione su: Memoria e riconciliazione nella Chie-

sa (10 agosto 2001).
– Graz (Austria) - Maribor (Slovenia). IV Congresso Internazionale della Associazio-

ne Europea della Teologia cattolica. Partecipazione (25-29 agosto 2001).

Incarichi e Consulenze

– Consultore presso la Congregazione per la Dottrina della Fede.
– Consultore presso la Congregazione dei Vescovi.
– Consultore presso il Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.
– Rappresentante, organizzatore e amministratore, della Sezione Italiana della Asso-

ciazione Europea della Teologia cattolica.
– Membro della Commissione ecumenica diocesana di Roma.

VICENT RAFAEL

Pubblicazioni

– La festa ebraica delle Capanne (Sukkot). Interpretazioni midrashiche nella Bibbia e
nel giudaismo antico, Letture bibliche 15, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vati-
cana 2000, pp. 288.

WIRTH MORAND

Corsi e Convegni

– Roma. Congresso dell’Associazione Cultori Storia Salesiana (ACCSA). Relazione
su: Orientamenti e strategie di impegno sociale dei salesiani di don Bosco (1880-
1922) (31 ottobre - 4 novembre 2000).

– Roma. Facoltà Pontificia di Scienze dell’Educazione «Auxilium». Conferenza su:
La spiritualità di S. Francesco di Sales (23 gennaio 2001).



234

– Annecy (Francia). Guida sui luoghi di S. Francesco di Sales (8-15 marzo / 28 marzo
- 4 aprile / 15-21 aprile / 1-3 maggio 2001).

– Roma. Casa Madre Canta. Sessione su: S. Francesco di Sales, formatore delle sue
figlie spirituali. Principi e orientamenti (28 aprile 2001).

– Parigi (Francia). 2° Colloquio della FIUC. Conferenza su: Les Universités pontifi-
cales à Rome de 1815 à 1962 (23-25 aprile 2001).

Incarichi e Consulenze

– Vice-postulatore nella causa del Servo di Dio Joseph-Auguste Arribat. Incontro con
il tribunale ecclesiastico a La Navarre (Toulon) (19-22 marzo 2001).

ZANNI NATALE

Corsi e Convegni

– San Severo, Foggia. Corso di aggiornamento per insegnanti su: Classi aperte, cicli,
moduli, valutazione processo e prodotto negli interventi formativi (gennaio 2001).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Corso di alfabetizzazione informatica per la
terza età: Internet come strumento di comunicazione (febbraio - maggio 2001)

– Roma. Istituto Pio XI. Corso modulare allievi degli ultimi anni scuole medie supe-
riori su: Organizzazione e sviluppo di un lavoro scritto (marzo 2001).

– Firenze. Scuola Educatori Professionali (Consorzio Zenit). Corso su: Tecnologie
educative e nuovi strumenti di apprendimento (a.a. 2000-2001).

– Chianciano Terme, Siena. Corso di specializzazione in Pedagogia Religiosa: La co-
municazione religiosa: forme e strumenti (luglio 2001).

Incarichi e Consulenze

– Consulente del CNOS, Sede Nazionale e Sede Regionale Lazio, per la progettazione
di corsi e sussidi multimediali.

– Consulente CIFAP per “Studio progetto fattibilità alfabetizzazione informatica della
terza età”.

Pubblicazioni

– Uso del computer nel lavoro scientifico, in PRELLEZO JOSÉ M. - GARCÍA JESÚS M.,
Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, 2ª edizione riveduta e ag-
giornata, Roma, LAS 2001, 127-145.

ZEVINI GIORGIO

Corsi e Convegni

– Nazareth (Israele). Incontro delle Religiose del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Relazione su: L’alleanza nell’AT: Es 19,3-8; 24,3-8 (5 novembre 2000).
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– Amman (Giordania). Convegno per il Clero del Patriarcato Latino di Gerusalemme
(Israele, Giordania, Palestina), presieduto dal Patriarca S.B. Mons. M. Sabbah. Rela-
zioni su: Preghiera e Bibbia nella vita del sacerdote diocesano (14-16 novembre
2000).

– Haifa (Israele). Incontro delle Religiose del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Re-
lazione su: L’alleanza nell’AT: Ger 31,31-34; Ez 36,24-28 (3 dicembre 2000).

– Betlemme (Palestina). Suore Dorotee di Vicenza. Corso di formazione su: Discer-
nimento personale e comunitario: importanza, fisionomia, dinamica del processo
(27-29 dicembre 2000).

– Amman (Giordania). Due giorni per il Clero del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Relazioni su: La rilettura cristiana dei Salmi (con esemplificazioni pratiche) (8-9
gennaio 2001).

– Betlemme (Palestina). Padri di Bétharram, Preti del Sacro Cuore di Gesù. Conferen-
za su: Discernimento comunitario nella vita religiosa (17 gennaio 2001).

– Nazareth (Israele). Incontro delle Religiose del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Relazione su: L’alleanza nel NT: Gv 4,1-26 (25 febbraio2001).

– Haifa (Israele). Incontro delle Religiose del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Re-
lazione su: L’alleanza nel NT: Gv 21,1-4 (1 aprile 2001).

– Nazareth (Israele). Incontro delle Religiose del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Relazione su: L’alleanza nel NT: Maria, arca della nuova Alleanza (6 maggio
2001).

Pubblicazioni

– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno
dell’anno, 15, Domeniche del Tempo ordinario (ciclo C), Brescia, Queriniana 2000,
pp. 322.

– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno
dell’anno, 9, Ferie del Tempo ordinario (settimane 1-8, anno dispari), Brescia, Que-
riniana 2000, pp. 355.

– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno del-
l’anno, 10, Ferie del Tempo ordinario (settimane 9-17, anno dispari), Brescia, Que-
riniana 2001, pp. 395.

– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno
dell’anno, 11, Ferie del Tempo ordinario (settimane 18-25, anno dispari), Brescia,
Queriniana 2001, pp. 335.

– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno
dell’anno, 12, Ferie del Tempo ordinario (settimane 26-34, anno dispari), Brescia,
Queriniana 2001, pp. 383.

– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina para cada dìa del
ano. Tiempo de Adviento, vol. 1, Estella (Navarra), Editorial Verbo Divino 2000, pp.
293.

– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina para cada dìa del
ano. Tiempo de Navidad, vol. 2, Estella (Navarra), Editorial Verbo Divino 2000, pp.
228.

– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina para cada dìa del
ano. Tiempo de Cuaresma y Triduo Pascual, vol. 3, Estella (Navarra), Editorial
Verbo Divino 2001, pp. 488.
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– ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina para cada dìa del
ano. Tiempo de Pascua, vol. 4, Estella (Navarra), Editorial Verbo Divino 2001, pp.
476.

– ZEVINI GIORGIO, ةّينابّرلا ةءارقلا Lectio Divina ممارستها - .أسلوبها - روحانيتها Spiritualità,
metodo, prassi, Gerusalemme, Tip. Patriarcato latino 2001, pp. 134 (in lingua ara-
ba).

– La lectio divina nella vita cristiana - Presentazione - Ferie di Avvento, in ZEVINI

GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno dell’anno,
1, Tempo di Avvento, Brescia, Queriniana 22000 , 1-13; 236-291.

– Alcuni spunti meditativi sulla Parola di Dio nel tempo di Natale, - Per la lectio, la
meditatio e l’oratio, in ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio di-
vina per ogni giorno dell’anno, 2, Tempo di Natale, Brescia, Queriniana 22000, 1-7.

– Lectio del vangelo al Lezionario feriale, in ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIOR-
DANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno dell’anno, 4, Tempo di Pasqua, Brescia
Queriniana 22000, passim 448.

– Lectio, meditatio, oratio della 17a settimana, in ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER

GIORDANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno dell’anno, 10, Ferie del Tempo or-
dinario (settimane 9-17, anno dispari), Brescia, Queriniana 2001, 349 -391.

– Lectio. Domeniche 6-8. 18-21. SS. Trinità e SS. Corpo e sangue del Signore, in ZE-

VINI GIORGIO - CABRA PIER GIORDANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno del-
l’anno, 14, Domeniche del Tempo ordinario (ciclo B), Brescia, Queriniana 2000, 40-
62; 132-162; 263-278.

– Lectio, meditatio, oratio, domeniche 2-8, in ZEVINI GIORGIO - CABRA PIER GIOR-
DANO (Edd.), Lectio divina per ogni giorno dell’anno, 15, Domeniche del Tempo
ordinario (ciclo C), Brescia, Queriniana 2000, 5-63.
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Studenti
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Statistiche 2000/2001.
Studenti iscritti suddivisi per Facoltà e Stato religioso.
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Teologia 352 306 46 145 4 62 25 18 98
FSE 740 325 415 49 11 71 89 274 246
Filosofia 68 59 9 29 1 0 10 3 25
Diritto 43 30 13 7 0 10 11 13 2
Lettere 27 21 6 1 0 12 2 6 6
FSCS 150 93 57 7 3 36 39 43 22
SSSPC 110 20 90 0 0 0 19 90 1
SPR 93 40 53 0 0 5 35 51 2
TOTALE 1583 894 689 238 19 196 230 498 402
DPGC 207 171 36 29 5 73 15 3 82
ISSR 12 3 9 0 0 0 3 9 0

Statistiche 2000/2001.
Studenti iscritti suddivisi per Facoltà e Gradi accademici.
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Teologia 352 269 100 142 27 4 3 73 30 9
FSE 740 645 193 420 32 11 0 17 44 34
Filosofia 68 55 40 7 8 0 0 6 6 1
Diritto 43 40 0 23 17 0 0 0 2 1
Lettere 27 20 7 2 11 0 0 2 5 0
FSCS 150 131 61 56 14 0 0 3 9 7
SSSPC 110 0 0 0 0 0 110 110 0 0
SPR 93 0 0 0 0 0 92 92 1 0
TOTALE 1583 1160 401 650 109 15 205 303 97 52
DPGC 207 193 35 138 20 6 0 7 0 7
ISSR 12 3 0 0 0 0 3 6 1 2

FSE = Facoltà di Scienze dell’Educazione
FSCS = Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale
SSSPC = Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica
SPR = Corso di Specializzazione in Pedagogia Religiosa
DPGC = Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica
ISSR = Istituto Superiore di Scienze Religiose «Magisterium Vitae»
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Statistiche 2000/2001.
Prospetto studenti per Nazione di provenienza.

Nazione Studenti

AFRICA
Angola 4
Benin 3
Burkina Faso 4
Burundi 14
Camerun 9
Capo Verde 5
Centrafrica 1
Ciad 2
Congo, R.D. 67
Congo 4
Costa d’Avorio 3
Egitto 5
Eritrea 11
Etiopia 5
Ghana 4
Guinea Bissau 2
Guinea Eq. 1
Kenya 2
Liberia 2
Libia 1
Madagascar 9
Mali 2
Mozambico 4
Nigeria 15
Ruanda 9
Tanzania 6
Tunisia 1
Zambia 3

Totale 198

AMERICA DEL NORD
Canada 1
Stati Uniti 3

Totale 4

AMERICA CENTRALE
Costa Rica 1
Cuba 1

Nazione Studenti

Dominicana, Rep. 4
El Salvador 4
Guatemala 3
Haiti 2
Messico 42
Nicaragua 1

Totale 58

AMERICA DEL SUD
Argentina 11
Bolivia 5
Brasile 47
Cile 5
Colombia 28
Ecuador 2
Paraguay 6
Perù 17
Uruguay 3
Venezuela 6

Totale 130

ASIA
Birmania 2
Cina 1
Corea 37
Corea del Sud 1
Filippine 3
Giappone 2
India 76
Indonesia 8
Iraq 1
Israele 3
Libano 10
Malesia 1
Myanmar 2
Pakistan 1
Palestina 1
Sri Lanka 3
Tailandia 3
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Nazione Studenti

Timor Est 1
Vietnam 10

Totale 166

EUROPA
Albania 1
Armenia 1
Belgio 1
Bielorussia 4
Croazia 15
Georgia 2
Germania 5
Gran Bretagna 3
Italia 797

Nazione Studenti

Jugoslavia 3
Lituania 2
Malta 4
Olanda 1
Polonia 81
Portogallo 6
Repubblica Ceca 7
Romania 19
San Marino 1
Slovacchia 11
Slovenia 5
Spagna 28
Svizzera 3
Ucraina 23
Ungheria 4

Totale 1027

NAZIONI DI PROVENIENZA: 91 TOTALE STUDENTI: 1583

Area Geografica Nazioni Studenti
Africa 28 198
America del Nord 2 4
America Centrale 8 58
America del Sud 10 130
Asia 19 166
Europa 24 1027
TOTALE 91 1583
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Statistiche 2000/2001.
Prospetto iscrizioni nei Centri Aggregati, Affiliati e Sponsorizzati.

Facoltà di Filosofia
Centri affiliati

Studenti iscritti
1° anno 2° anno Licenza Totale

Benediktbeuern - Germania 17 2 - 19
Los Teques - Venezuela 24 39 - 63
Nave - Italia 14 18 - 32
Nashik - India 14 9 5 28
Yercaud - India 0 0 - 0
Lo Canas - Cile 9 8 - 17
Yaoundé J.M. - Camerun 30 25 - 55
Yaoundé I.C. - Camerun 23 30 - 53
Dakar-Fann - Sénégal 0 11 - 11
ITER Caracas - Venezuela 20 23 - 43
TOTALE 151 165 5 321

Facoltà di Teologia
Centri affiliati/aggregati/spons.

Studenti iscritti
Baccalaur. Diploma Licenza Totale

Messina - Italia 22 - 9 31
Shillong - India 13 - 14 27
Bangalore - India 40 - 15 55
Barcelona - Spagna 6 - - 6
Barcelona - Spagna - ISSR - 23 5 28
ITER Caracas - Venezuela 19 - - 19
Cremisan - Israele 10 - - 10
Guatemala - Guatemala 3 - - 3
Madrid - Spagna 7 - - 7
Manila - Filippine 15 - - 15
São Paulo - Brasile 14 - - 14
Tlaquepaque - Messico 15 - - 15
Lumumbashi - Congo 10 - - 10
Belo Horizonte - Brasile 19 - - 19
TOTALE 193 23 43 259

Facoltà di Scienze Educazione
Centri sponsorizzati

Studenti iscritti
1° anno 2° anno 3° anno Totale

ISRE Venezia - Italia 0 0 54 54
SEP Firenze - Italia 4 6 5 15
FICT Roma - Italia 67 48 49 164
TOTALE 71 54 108 233

Totale degli studenti iscritti in tutti i Centri: 813.
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Statistiche 1940-1965.
Studenti iscritti suddivisi per Gradi accademici, Stato religioso e Facoltà.

Teologia
Diritto

Canonico
Filosofia

Ist. Sup
Pedagogia

TOTALE

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.

Teologia
Diritto

Canonico
Filosofia

Ist. Sup.
Pedagogia

TOTALE

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 1965-2001.
Prospetto iscrizioni suddivise per Facoltà.

Anno
accad. Teologia

Ist. Sup.
Pedagogia Filosofia

Diritto
Canonico

Lettere
Cristiane
Classiche

Altri
Corsi TOTALE

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
1999-2000 383 921 84 41 27 127 1583
2000-2001 352 943 68 43 27 150 1583

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
e Diplomi
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GRADI ACCADEMICI E DIPLOMI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

DOTTORATO

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato sono 12, così divisi
per specializzazione:

Dogmatica 2
Catechetica 3
Pastorale giovanile e Catechetica 7

a) Specializzazione Dogmatica

ALVAREZ ALONSO MARIA CARMEN 26.06.2001
Virginidad y Espíritu Santo. Líneas para una pneumatología de la
virginidad. Aproximación literaria y teológica a las obras ambrosianas
sobre la virginidad.
(Relatore principale: Prof. Mario Maritano)

KOCHOLICKAL GEORGE JOSEPH 11.10.2000
Eucharistic Ecclesiology of Communion in Ecumenical dialogue. Critical
analysis of some official texts.
(Relatore principale: Prof. Donato Valentini)

b) Specializzazione Catechetica

BROSEL GAVILA JOSE JAIME 16.05.2001
Muerte y resurrección de Cristo en la Religiosidad Popular Valentina.
Análisis y aproximación catequética.
(Relatore principale: Prof. Angelo Amato)

CHOONDAL GILBERT 23.05.2001
Formation of lay catechist. An empirical study on the Catechists’ Training
Centres in India.
(Relatore principale: Prof. Francis-Vincent Anthony)

PEREZ NAVARRO JOSE’ MARIA 27.06.2001
La catequesis lasaliana en los últimos 50 años. Identidad y desarrollo
desde la posguerra (1946) hasta los años 90.
(Relatore principale: Prof. Emilio Alberich)
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c) Specializzazione Pastorale giovanile e Catechetica

BRIDLING DAVID 21.06.2001
Evangelizing the Nigerian peoples’ worship of God today with a particu-
lar reference to Maiduguri Diocese.
(Relatore principale: Prof. Cyril De Souza)

CURRO’ SALVATORE 23.03.2001
Quando Dio viene al soggetto. Un approccio al pensiero di Emmanuel
Levinas in chiave pedagogico-religiosa.
(Relatore principale: Prof. Zelindo Trenti)

DE LA VEGA BUSTILLOS JESUS HECTOR 07.06.2001
Perspectivas catequisticas de la religiosidad popular en México con
especial atención a la devoción guadalupana.
(Relatore principale: Prof. Luis Antonio Gallo)

GIACOMETTI GERARDO 12.06.2001
La vita racconta la fede. L’agiografia nella catechesi e nella formazione
cristiana. Indagine storica.
(Relatore principale: Prof. Angelo Amato)

MARANGATTU JACOB MATHEW 18.12.2000
Catechetical inculturation in the indian missionary context. A study based
on Post-Conciliar Catechetical Documents and Indian Catechetical
Trends.
(Relatore principale: Prof. Francis-Vincent Anthony)

MAWANDA RAPHAEL 07.12.2000
A contextualized education of faith to the Ganda. A key element in pro-
moting a mature and living Christian faith in the Ganda society today.
(Relatore principale: Prof. Luis Antonio Gallo)

SOUSA MOTA ANTONIO RAIMUNDO 29.05.2001
A pedagogia do discernimento vocacional à luz dos exercícios espirituais
de Santo Inácio De Loyola.
(Relatore principale: Prof. Garcia Mateo Rogelio)

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 7:

BRIDLING DAVID
Evangelizing the Nigerian peoples’ worship of God today with a particu-
lar reference to Maiduguri Diocese.
(Relatore principale: Prof. Cyril De Souza) 01.10.2001 Tesi n. 479
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BROSEL GAVILA JOSE JAIME
Muerte y resurrección de Cristo en la Religiosidad Popular Valentina.
Análisis y aproximación catequética.
(Relatore principale: Prof. Angelo Amato) 30.06.2001 Tesi n. 475

CHOONDAL GILBERT
Formation of lay catechist. An empirical study on the Catechists’ Training
Centres in India.
(Relatore principale: Prof. Francis-Vincent Anthony) 13.06.2001 Tesi n. 474

CURRO’ SALVATORE
Quando Dio viene al soggetto. Un approccio al pensiero di Emmanuel
Levinas in chiave pedagogico-religiosa.
(Relatore principale: Prof. Zelindo Trenti) 13.06.2001 Tesi n. 473

DE LA VEGA BUSTILLOS JESUS HECTOR
Perspectivas catequisticas de la religiosidad popular en México.
(Relatore principale: Prof. Luis Antonio Gallo) 29.06.2001 Tesi n. 478

KOCHOLICKAL GEORGE JOSEPH
Eucharistic Ecclesiology of Communion in Ecumenical dialogue. Critical
analysis of some official texts.
(Relatore principale: Prof. Donato Valentini) 30.10.2000 Tesi n. 460

MARANGATTU JACOB MATHEW
Catechetical inculturation in the indian missionary context. A study based
on Post-Conciliar Catechetical Documents and Indian Catechetical
Trends.
(Relatore principale: Prof. Francis-Vincent Anthony) 15.03.2001 Tesi n. 468

LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza nella Facoltà di Teologia sono complessi-
vamente 83, così distribuiti per specializzazione:

Dogmatica 7
Spiritualità 13
Pastorale giovanile e Catechetica 30
Pastorale (Sezione di Torino) 4
Catechetica (Centro aggregato di Messina) 7
Missiologia (Centro aggregato di Shillong) 14
Pastorale giovanile e Catechetica (Centro aggregato di Bangalore) 6
Pastorale (Centro aggregato di Caracas) 2
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Elenco degli studenti che hanno conseguito la Licenza nella sede di Roma e nella
Sezione di Torino:

a) Specializzazione Dogmatica

BONNEY GILLIAN MARY CLAIRE 20.06.2001
CASTELLO ROBERTO ARISTIDES 01.10.2001
CERIANI MAURIZIO 21.06.2001
DERETTI ARCANGELO 28.09.2001
INNOCENTE FELICIANO 21.06.2001
KABAK ULADZIMIR 10.09.2001
MAZZANTI MARCO 15.10.2001

b) Specializzazione Spiritualità

ANTHONY ROY 20.06.2001
CARDEGNA PEPPINO 28.09.2001
DELIMARTA ANDRE 26.06.2001
FERRARI FRANCESCO 26.01.2001
MARTUCCI LUIGI 28.09.2001
MESIDOR JEAN PAUL 20.06.2001
NGOY WA KAYUMBA JEAN-CLAUDE 26.06.2001
PICHARDO MORONTA VICTOR ANTONIO 22.06.2001
RODRIGUEZ CASACO HECTOR OSVALDO 20.06.2001
RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO ADOLFO 21.06.2001
ROXAS ROBERTO MARIA AGRA 21.06.2001
SPONGA CLAUDIO 01.10.2001
VILANOVA BONILLA CARLOS EDUARDO 22.06.2001

c) Specializzazione Pastorale giovanile e Catechetica

ABATE VINCENZO 09.10.2001
ANDRASFALVY JANOS SEBESTYEN 08.02.2001
BANDOWESHE KAYOLE JEAN-PIERRE 04.10.2001
CADENAS CORNELIO JR. 06.02.2001
COSTANZI MARIO 01.10.2001
CRUCIANELLI GABRIELE 25.06.2001
DANKO STEFAN 11.06.2001
DUQUE DUQUE WILLIAM FERNANDO 15.06.2001
ESTEVES MENDONCA MANUEL 22.06.2001
FONROSE ANESCAR 20.06.2001
GARCIA TUCHI ISMAEL 15.06.2001
GUERRERO GARCIA GAMALIEL 11.06.2001
HOKORORO JOSEPH 19.06.2001
KARAM PAUL 29.01.2001
KNOPIK SLAWOMIR ADAM 20.06.2001
KOLODZIEJCZYK MARIAN RYSZARD 19.06.2001
LAPPIN JOSEPH 19.06.2001



251

LOMMI GIOVANNI 09.10.2001
MARQUEZ NEVAREZ ROGELIO 15.06.2001
MIGACZ ANDRZEJ 11.06.2001
MORA COMPAÑ GERMAN 18.06.2001
MORENO CARRILLO JOSE’ ALBERTO 18.10.2001
SANAVIO GIOVANNI 22.06.2001
SAZIO VINCENZO 11.06.2001
SELVARAJU STEVEN 20.06.2001
SOLSONA GASCON JOSE’ RAMON 21.06.2001
SZTYK JERZY 08.06.2001
TERUEL PEREZ JUAN SEBASTIAN 20.06.2001
ZAVATTINI ALESSANDRO 12.10.2001
ZGHENDI TONY 08.02.2001

d) Specializzazione Pastorale

BEGNI GIACOMO 18.12.2000
FAVERO MARCO 14.06.2001
MUNARI NICOLA 23.05.2001
RIGHERO PATRIZIO 14.05.2001

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Teologia, a conclusione del 1° ci-
clo di studi, sono complessivamente 213, così distribuiti:

Sede di Roma 23
Sezione di Torino 14
Centro aggregato di Messina 36
Centro aggregato di Bangalore 36
Centro aggregato di Caracas 20
Centro aggregato di Shillong 5
Centro affiliato di Cremisan - Betlemme 10
Centro affiliato di Barcelona 4
Centro affiliato di Madrid 6
Centro affiliato di San Paolo 18
Centro affiliato di Belo Horizonte 9
Centro affiliato di Tlaquepaque 11
Centro affiliato di Guatemala 3
Centro affiliato di Manila 10
Centro affiliato di Lubumbashi 8
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Elenco degli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Teologia nella sede
di Roma e nella Sezione di Torino

ABRAHA HADGU PETROS 06.06.2001
BALLAN ANDREA 07.06.2001
BISIO ENRICO LORENZO A. 21.06.2001
CORNACCHIA ROBERTO 07.06.2001
CREMONESI MARCO 06.06.2001
DELLAGIULIA ANTONIO 12.06.2001
FARINA ALESSANDRO 05.06.2001
FORTE RICCARDO 07.06.2001
FOSSATI LUCA 08.06.2001
GALIOTO PAOLO 08.02.2001
GRAJOUL PAVEL 20.06.2001
GRECO BRIZIO GIOVANNI 26.01.2001
GRITTI MARCO GIACOMINO 12.06.2001
KEBROM MICHAEL DAWIT 12.06.2001
LOVECCHIO MARIA RITA GIULIA 19.06.2001
MADONNA DOMENICO 07.06.2001
MARINO CLAUDIO 20.06.2001
MARTIN CABELLO LUIS 19.06.2001
MIKOLAJ JAN 25.09.2001
OROSHI LEKE 14.06.2001
PAKKAM MICHAEL HARRIS 18.06.2001
PETROSIAN PETROS 13.06.2001
PLATOSH ANDRII 19.06.2001
POLIZZI ALESSANDRO 20.06.2001
QUARANTA VITTORIO 28.09.2001
QUEVEDO VERA OSCAR JESUS 13.06.2001
RISKO VILIAM 05.06.2001
RUSSO CARLO 08.06.2001
SALERNO GIANLUCA 22.06.2001
SAVARINATHAN JOHN BRITTO 20.06.2001
SCIBILIA SANTI 18.06.2001
STOLFA DARIO 20.06.2001
TESFAGIORGIS WOLDEMARIAM KEBREAB 12.06.2001
TOFFANELLO NICOLA 07.06.2001
TRUSCELLO ALESSANDRO 26.06.2001
WARNAKULASURIYA DON SAMSON ROY 20.06.2001
ZAMPERIN CLAUDIO 11.06.2001
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DIPLOMA

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma sono complessivamente 22, così distribui-
ti:

Scienze Religiose 2
Scienze Religiose (Centro sponsorizzato di Barcellona) 19
Qualificazione in Pastorale giovanile e Catechetica 1

Elenco degli studenti che hanno conseguito il Diploma nella sede di Roma:

a) Scienze Religiose

CINOGLOSSI GIANCARLO ANTONIO 04.06.2001
MOSCIONI DINA 26.01.2001

b) Qualificazione Pastorale Giovanile e Catechetica

LONGOBARDI ROSARIA 06.02.2001

MAGISTERO IN SCIENZE RELIGIOSE

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma di Magistero sono 5, così distribuiti:

Sede di Roma 3
Centro sponsorizzato di Barcellona 2

Elenco degli studenti che hanno conseguito il Diploma di Magistero nella sede di
Roma:

OSSENA KARIM-SIMONE-BARBARA 22.06.2001
SBARDELLA TOMMASO 26.01.2001
SCARPA CLAUDIA 08.02.2001
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GRADI ACCADEMICI E DIPLOMI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

DOTTORATO

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato sono 18, così divisi
per Specializzazione:

Catechetica 1
Metodologia pedagogica 6
Pastorale giovanile e Catechetica 4
Psicologia 5
Pedagogia per la scuola e la Comunicazione sociale 2

a) Specializzazione Catechetica

ENRIQUEZ PEREZ FRANCISCO Manuel 19.10.2000
La presentación catequética de la Escatología en los Catecismos de
Adultos de la Europa Occidental posteriores al Concilio Vaticano II.
Valoración critica.
(Relatore principale: Prof. Emilio Alberich)

b) Specializzazione Metodologia pedagogica

GOMES NIRMOL 12.01.2001
A Psycho-pedagogical Study of Charles De Foucauld’s Vocational Jour-
ney.
(Relatore principale: Prof. Albino Ronco)

KONGOLA JOSEPH 04.12.2000
Self-realization in Patanjali’s Yoga: A Physio-psycho-spiritual Approach
in Vocation Discernment.
(Relatore principale: Prof. Cyril De Souza)

MIGALLAH DIRIAS MOURAD 18.06.2001
La koinonia pacomiana come itinerario formativo alla vita comunitaria.
(Relatore principale: Prof. Enrico dal Covolo)

POZHOLIPARAMBIL BABY 05.06.2001
Formation of “Indian women” in religious life. A special reference to the
Congregation of the Holy Family.
(Relatore principale: Prof. Cyril De Souza)
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SEIDE MARTHA 14.06.2001
Pour une éducation Chrétienne significative Sciences de l’Éducation et
Théologie de l’Éducation. En dialogue interdisciplinaire vers des résultats
transdisciplinaires.
(Relatore principale: Prof. Giuseppe Groppo)

VASCONEZ PAZMINO JANETH ALEXANDRA 02.02.2001
Percepción de la justicia social y de la solidaridad en los jóvenes que
pertenecen a grupos juveniles y propuesta formativa. Un análisis en la
ciudad de Quito - Ecuador.
(Relatore principale: Prof. Geraldo Caliman)

c) Specializzazione Pastorale giovanile e Catechetica

GALLEGO BLANCO FABIAN EDUARDO 21.09.2001
La educación religiosa en el nivel inicial de la nueva escuela argentina.
Una reflexión pedagógica a partir de la Ley Federal de Educación - Ley
N. 24.195.
(Relatore principale: Prof. Giuseppe Morante)

NWANNA OSITADIMMA JOSEPH 23.10.2000
Religious education in Nigerian secondary school. The possibility of an
Interdenominational Approach.
(Relatore principale: Prof. Ubaldo Gianetto)

OSIAL WOJCIECH TOMASZ 28.06.2001
L’attenzione al destinatario nel movimento catechistico degli anni ’60 e
‘70. Bilancio della riflessione sulla dimensione antropologica con partico-
lare riferimento al rapporto tra fede ed esperienza umana.
(Relatore principale: Prof. Ubaldo Gianetto)

ZOVAK ANICA 16.02.2001
La progressiva elaborazione dell’insegnamento della religione cattolica
nell’attuale scuola Croata..
(Relatore principale: Prof. Zelindo Trenti)

d) Specializzazione Psicologia

ALENCAR LIBORIO LUIZ 29.03.2001
O trabalho extradoméstico feminino e a satisfação conjugal da jovem fa-
mília do Recife - Brasil.
(Relatore principale: Prof. Renato Mion)

DE ALMEIDA ELIAS 19.12.2000
Le conseguenze della separazione psichica e la teoria dell’attaccamento.
(Relatore principale: Prof. Cinzia Messana)
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MONNI GESUINO 03.07.2001
La Scheda di valutazione scolastica nella scuola media italiana.
(Relatore principale: Prof. Luigi Calonghi)

NELLANIKATT MARY 23.02.2001
Self-esteem in relation to the caste system in India. A Psycho-social
Analysis of the development of Self-esteem in “Dalit” Adolescents.
(Relatore principale: Prof. Klement Poláček) 

SAGGINO ARISTIDE 17.10.2000
Il myers-briggs type indicator forma F quale strumento di misura dei tipi
psicologici.
(Relatore principale: Prof. Albino Ronco)

e) Specializzazione Pedagogia per la scuola e la Comunicazione sociale

GRZADZIEL DARIUSZ 15.02.2001
Il movimento dell’educazione del carattere negli Stati Uniti d’America.
Analisi critica dei fondamenti teorici e degli sviluppi attuali del Movi-
mento alla luce della filosofia morale di Alasdair MacIntyre
(Relatore principale: Prof. Michele Pellerey)

TSHILOMBA LUKADI 15.06.2001
L’école secondaire en République Démocratique du Congo. Défi de
l’échec scolaire.
(Relatore principale: Prof. Natale Zanni)

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 13:

ALENCAR LIBORIO LUIZ
O trabalho extradoméstico feminino e a satisfação conjugal da jovem fa-
mília do Recife (PE) - Brasil.
(Relatore principale: Prof. Renato Mion) 13.06.2001 Tesi n. 476

DE ALMEIDA ELIAS
Le conseguenze della separazione psichica e la teoria dell’attaccamento.
(Relatore principale: Prof. Cinzia Messana) 05.03.2001 Tesi n. 464

FROGGIO GIACINTO
La volontà di significato, il vuoto esistenziale e le sue manifestazioni se-
condo Frankl. Descrizione e valutazione degli strumenti e dei risultati del-
la ricerca logoterapeutica.
(Relatore principale: Prof. Albino Ronco) 30.04.2001 Tesi n. 472

GENTILE MAURIZIO
Effetti prosociali cognitivi e motivazionali del Cooperative Learning.
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(Relatore principale: Prof. Mario Comoglio) 22.09.2000 Tesi n. 457

GOMES NIRMOL
A Psycho-pedagogical Study of Charles De Foucauld’s Vocational Journey.
(Relatore principale: Prof. Albino Ronco) 31.01.2001 Tesi n. 463

GRZADZIEL DARIUSZ
Il movimento dell’educazione del carattere negli Stati Uniti d’America.
Analisi critica dei fondamenti teorici e degli sviluppi attuali del Movi-
mento alla luce della filosofia morale di Alasdair MacIntyre.
(Relatore principale: Prof. Michele Pellerey) 28.02.2001 Tesi n. 466

KONGOLA JOSEPH
Self-realization in Patanjali’s Yoga: A Physio-psycho-spiritual Approach
in Vocation Discernment.
(Relatore principale: Prof. Cyril De Souza) 31.01.2001 Tesi n. 462

NELLANIKATT MARY
Self-esteem in relation to the caste system in India. A Psycho-social Ana-
lysis of the development of Self-esteem in “Dalit” Adolescents.
(Relatore principale: Prof. Klement Poláček)                              05.04.2001  Tesi n. 470 

NWANNA OSITADIMMA JOSEPH
Religious education in Nigerian secondary school. The possibility of an
Interdenominational Approach.
(Relatore principale: Prof. Ubaldo Gianetto) 27.11.2000 Tesi n. 461

POZHOLIPARAMBIL BABY
Formation of “Indian women” in religious life. A special reference to the
Congregation of the Holy Family.
(Relatore principale: Prof. Cyril De Souza) 14.07.2001 Tesi n. 477

SAGGINO ARISTIDE
Il myers-briggs type indicator forma F quale strumento di misura dei tipi
psicologici.
(Relatore principale: Prof. Albino Ronco) 15.03.2001 Tesi n. 465

VASCONEZ PAZMINO JANETH ALEXANDRA
Percepción de la justicia social y de la solidaridad en los jóvenes que
pertenecen a grupos juveniles y propuesta formativa. Un análisis en la
ciudad de Quito - Ecuador.
(Relatore principale: Prof. Geraldo Caliman) 15.03.2001 Tesi n. 467

ZOVAK ANICA
La progressiva elaborazione dell’insegnamento della religione cattolica
nell’attuale scuola Croata.
(Relatore principale: Prof. Zelindo Trenti) 05.04.2001 Tesi n. 469
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LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza nella Facoltà di Scienze dell’Educazione
sono complessivamente 147, così distribuiti per specializzazione:

Metodologia pedagogica 41
Pedagogia per la scuola e la Comunicazione sociale 20
Psicologia 60
Pastorale giovanile e Catechetica 26

a) Specializzazione Metodologia pedagogica

ALANGATTUKARAN A. THANKAMMA 19.06.2001
ALTIERI ANTONIO CARLOS 06.04.2001
AWOKI LIDIA NATSUKO 20.06.2001
CHAKARIYAMTHADATHIL DAISY 21.06.2001
CIMPAYE DESIRÉ 16.10.2001
DE LA MATA MERAYO MIGUEL 11.10.2001
DIANG ASEH CELESTINE 15.06.2001
DZALTO ANKICA 20.09.2001
ELIASOVA EVA 28.09.2001
ESTUPINAN MUNOZ FABIO 20.06.2001
FERRO SALVATORE 29.11.2000
GHIGGI MARISTELA 05.02.2001
GONZALEZ SANDOVAL JUAN MANUEL 27.09.2001
GORDILLO RINCON JAIRO ALBERTO 20.06.2001
HA MAL YEAN 01.10.2001
JACOB ELIZABETH 27.06.2001
KOCHAPPAN LEENA NELLENKARA 25.06.2001
KUDIYAMSSERIL ISHA ABRAHAM 26.06.2001
KULLU HILARIUS 20.06.2001
LEE CHANG SOO 02.10.2001
LEE GUM HEE 09.02.2001
MADASSERY POULOSE JOYSI 21.06.2001
MAREJA MARTIN MARSEL 13.06.2001
MASSACCESI LUCIO 30.01.2001
MELLANO PIETRO 14.06.2001
MUSELLA SALVATORE 12.06.2001
NENADIC RUZICA 28.11.2000
PALIAKKARA PAULSON 14.06.2001
PERUMANAMCHERIL BINNY ISSAC 21.06.2001
RANIERI CARMINE 11.06.2001
RAVELOSON LUCIE 18.06.2001
RAZAFINDRABE CLAUDE ROLAND 21.06.2001
RODULFO SANCHEZ OMAR DARIO 01.10.2001
SEDU EDWALDUS MARTINUS 23.04.2001
SEMBIRING KALEF 21.06.2001
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SINIUTE OTILIJA 05.02.2001
SZATANIK ROBERT 15.10.2001
TORRES RIVERA VICTOR 14.06.2001
TWAGIRAYEZU MARCELLIN 06.06.2001
WOJNOWSKA GRAZYNA 26.09.2001
ZANDRELLI LUCA 03.10.2001

b) Specializzazione Pedagogia per la Scuola e la Comunicazione Sociale

BAY MARCO 05.06.2001
DA SILVA SOUZA CRISTINA MARIA 17.10.2001
GARCIA BENAVENTE JOSÉ FELIX 19.06.2001
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MARIO 20.06.2001
HOUEDENOU FLORENTINE A. 21.06.2001
KASHIWAGI AKIHIRO 07.11.2000
KELIKWELE BENSE GEORGINE 08.05.2001
KOZINSKA IZABELA 07.06.2001
LEE NAM MI 04.10.2001
LONGO EYESSI BLANDINE 03.10.2001
MARIADOSS PAULRAJ 14.06.2001
MULLER ADRIAN 01.10.2001
MUTOMBO LEKI CRISPIN 08.02.2001
NYEWIE JUDE 18.06.2001
OKORONKWO M. FORTUNATA N. 12.06.2001
PENA FLORES FRANCISCO 13.09.2001
PETROSINO ANTONIO 20.09.2001
ROGIC JELENA 13.06.2001
SAAVEDRA ARIAS MIGUEL ALEXIS 15.06.2001
SCANCARELLO FRANCESCA PAOLA 08.02.2001

c) Specializzazione Psicologia

ANDREOTTI MONICA 24.01.2001
ANTONELLI CAMPOSARCUNO CRISTIANA 13.06.2001
ARGENTO WALKIRIA MARIA 28.09.2001
BALDACCHINO JLENIA 26.01.2001
BARBERIO NICOLETTA 25.01.2001
BASANES GUILLERMO LUIS 25.06.2001
BELLEGGIA MARINA 28.02.2001
BIANCO MICHELE 16.10.2001
BIFULCO RAFFAELE 05.06.2001
BRUNO SONJA 23.01.2001
CARETTA JOSEPHINE 01.02.2001
CASIGLIO LUIGI 12.10.2001
CERILLI MICAELA 04.10.2001
CERONI CRISTINA EMANUELA 01.02.2001
COCCO ARIANNA 27.09.2001
CONSOLI GIOVANNA 24.01.2001
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D’AMBROSIO MARIATERESA 30.01.2001
DATSERIS MARIA LIBERTA’ 26.01.2001
DE CONCA VALENTINA 05.09.2001
DE MASI PATRIZIA 06.07.2001
DE SANTIS SILVIA 12.06.2001
DE WITT SCALFARO CRISTINA 22.12.2000
DEIANA MARIA TERESA 02.10.2001
DELEDDA LAURA 14.06.2001
DI FILIPPO ROBERTA 27.02.2001
DIAZ RAMOS MARIA DEL ROSARIO 12.06.2001
FRAGALE ROSA 22.06.2001
GAGLIARDI ENRICA 02.10.2001
GARGIULO LAURA 23.01.2001
GIANCHINO MARCELLA 04.09.2001
HOUFANI GABRIELA NADIA 01.02.2001
KLANAC MLADEN 10.10.2001
LASAK JOZEF 16.10.2001
LIBERTONE DONATELLA 04.06.2001
MANCINI LORENA 26.01.2001
MARCHETTI MANUELITA 21.02.2001
MAROHNIC’ SNJEZANA 05.06.2001
MENICHINI MONICA 25.06.2001
MIGANI GIULIA 04.09.2001
NASALLI ROCCA di CORNELIANO FEDERICA 04.09.2001
NICOLINI FRANCESCA 24.01.2001
NOGUES FERIATO HUMBERTO 04.06.2001
OLIVIERO PAOLA MARIA 06.06.2001
PANICCIA MARTA 26.01.2001
PASQUA ORNELLA 01.03.2001
PASSARELLA TIZIANA 12.06.2001
PELLINI REBECCA 28.02.2001
PEREZ PAMATZ EUTIMIA 12.06.2001
PLASTINA PAOLA 22.01.2001
RAPARELLI ENRICO 23.01.2001
RENDE CRISTIANA 05.09.2001
SAU GIOVANNA RAIMONDA 10.09.2001
SCAVIZZI ANNALISA 04.09.2001
SCIGLIANO LIVIA 11.06.2001
SPPIZAMIGLIO CRISTINA ESMERALDA 12.06.2001
STAMBE’ LOREDANA 24.01.2001
STRACCIA FEDERICA 28.09.2001
VAZQUEZ MORENO VICTOR ULISES 08.06.2001
VIZZARI PIA CARMELA 12.06.2001
VONA MARIANNA 16.02.2001

d) Specializzazione Pastorale giovanile e Catechetica

CECERE VITO SANTE 20.06.2001
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CONIDI CATERINA 20.06.2001
DIEZ IRARRAZABAL LORENA J. 21.06.2001
FALLORNI MATTEO 19.06.2001
FINASSI LUCIA JACINTA 06.02.2001
GALLEGOS ALVARADO JOSE’ F. ROMULO 26.09.2001
GODINA TEJEDA ANTONIO 03.10.2001
HERMIDA LAURA 15.10.2001
JURIC KATA 01.10.2001
KOREN DAMJAN 13.06.2001
KOTOWSKI JAROSLAW 18.06.2001
LIMONTA GIANLUCA 06.02.2001
MAUNG NATALE 05.10.2001
MUÑOZ MUÑOZ ALFONSO 25.06.2001
PANGERSIC MAJDA 01.10.2001
PINHEIRO FERREIRA MARLY 26.01.2001
POLIMENI FRANCESCA DANIELA 15.06.2001
RIBEIRO RODRIGUES GDLAN 02.02.2001
RIZ CELESTINO 27.06.2001
ROJAS CARVAJAL CESAR AUGUSTO 06.06.2001
SANTILLAN ANTONIO FELIPE 02.06.2001
SBERGA ADAIR APARECIDA 29.01.2001
SECOVA ANEZKA 01.10.2001
VAPEETA SANGVAL 05.10.2001
VIDAL NOVOA JOSÉ 22.06.2001
YEUNG CHO LAW SAVIO 15.06.2001

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Scienze dell’Educazione, a con-
clusione del 1° ciclo di studi, sono 157:

ALAIMO MARIA ELISABETTA 22.01.2001
APPIAH ANTHONY 13.06.2001
ARAVEL PEDERNERA GABRIELA DEL CARMEN 26.06.2001
ARCINIEGAS TASCO INES 18.06.2001
ARIAS HURTADO CLAUDIA MILENA 02.10.2001
ASOBE MONZOMBO MICHELINE 22.01.2001
AVELLANEDA PEREZ CESAR ANTONIO 29.01.2001
AWOKI LIDIA NATSUKO 22.01.2001
BACIBONE BACIYUNJUZE 20.09.2001
BAEK SEUNG JAE 22.01.2001
BAKANIBONA JEAN CHRYSOSTOME 03.10.2001
BARBATO MARIKA 05.02.2001
BARTOCCI SILVIA 22.01.2001
BARTOLOMEU JULIANA DA PIEDADE ROMANA 18.06.2001
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BATTISTI ARCHER IARA 05.02.2001
BATTISTI ELISA 28.09.2001
BERNASSOLA MARIA CONCETTA 25.06.2001
BORGHINI AGNESE 27.06.2001
BRUNETTI TIBERIO 10.10.2001
BUANGA CHARLENA 27.09.2001
BUCCIARELLI BARBARA 24.01.2001
BUONOCORE LUIGI 05.06.2001
BURAS IWONA 24.09.2001
CABALLERO MENDOZA MARCO 05.06.2001
CAPASSO DOMENICO 24.01.2001
CARABELLI PIERFRANCESCA 05.02.2001
CARDENAS CURIEL MARICRUZ 01.10.2001
CERICHELLI ANNA 22.01.2001
COLLETTI PAOLA 05.02.2001
COSTA GEORGIA MARIA 04.10.2001
CRUZ MUNOZ JAVIER 15.06.2001
DADA SANCHEZ GLORIA 23.01.2001
D’AMBROSI MARIA ELISABETTA 01.02.2001
DE ALMEIDA BERNARDINO LUIS 25.06.2001
DE CRISTOFARO MARIA 02.10.2001
DELLA TORRE MATTEO 02.10.2001
D’ETTORIS MARILISA 03.10.2001
DONATO MARCO 19.06.2001
D’ORAZIO FRANCESCA 08.06.2001
DZALTO MARIJA 29.01.2001
ETANDALA ESU’U ANDRÉ 21.06.2001
EZEH MARY DOROTHY 06.02.2001
FARAONE GIUSEPPINA 06.02.2001
FELICIANI SILVIA 02.10.2001
FERREIRA ROCHA MARIA ANGELA 20.09.2001
FONDATO NUNZIA 07.02.2001
FRATINI FEDERICO 04.06.2001
GALATI IDA 27.09.2001
GALLO VINCENZO 23.01.2001
GEMMA ROBERTA 03.10.2001
GENNERTOVA HANA 22.01.2001
GHEBREKIDAN TEKLEMARIAM BERHANE 14.06.2001
GHEBREMICAEL BRHANE BIRKTI 21.06.2001
GONZALEZ BAEZ JOSE PAUBLINO 15.06.2001
GORDILLO RINCON JAIRO ALBERTO 24.01.2001
GRANDE ANTONELLA 24.01.2001
GUDLINKIS RIMANTAS 20.06.2001
GUDSO GUMIBE SELAME 04.10.2001
GUEVARA SIBRIAN FELIX MARIA 04.10.2001
HAWKU TESFAGIORGIS ABBATESFAY 22.01.2001
INCROCCI MANUELA CHIARA GIORGIA 08.02.2001
JESUDOSS XAVIER ROYAPPAN 20.06.2001
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JOSE JAISY 04.06.2001
JUHASZ ATTILA 07.06.2001
KAGABO DOMINIQUE 06.06.2001
KANKU PITA-PITA FAUSTIN 08.02.2001
KIM JEONG RYONG 19.06.2001
KIRAGA WILLY 29.01.2001
KOPACZ DOROTA 22.01.2001
KOREN DAMJAN 22.01.2001
KOZUCHOWSKI WOJCIECH 14.06.2001
KRUS KATARZYNA MAGDALENA 05.02.2001
KUDLA ZENOVIYA 21.06.2001
LANCIONI ROBERTA 04.10.2001
LANGELLA LORENZO 05.06.2001
LANZILLOTTA FRANCESCO 02.10.2001
LAZARUS MAHIMBALI DOROTHEA 22.06.2001
LEVYTSKA HANNA 04.06.2001
LIGUORI ELENA 09.02.2001
LOZANO BAUER MARIA JOSÉ 02.02.2001
MAKUCH DANUTA 30.01.2001
MAKUTU LUKODI SERAPHINE MONIQUE 01.02.2001
MAMBRINI FEDERICA 21.09.2001
MANALEL JESSINA 26.06.2001
MARANGONI LAURA 27.09.2001
MARTELLINI ALESSANDRO 02.10.2001
MARTINO ANDREA 01.10.2001
MARZIC’ MARICA 25.06.2001
MASCARENHAS REINALDO ANTONIO 13.06.2001
MATHALIKUNNEL VARKEY MARY 08.06.2001
MAUNG NATALE 22.01.2001
MAURO FRANCESCA 08.06.2001
MENJIVAR HERNANDEZ VLADIMIR ALBERTO 02.10.2001
MICHAEL LUCAS 20.06.2001
MICHAEL YOSEF ASKALU 23.01.2001
MINI MARIA 21.06.2001
MOLINA CASTANEDA JHON JAIRO 19.06.2001
MONGI LORENZA SABRINA STEFANIA 23.01.2001
MORCELLI GIAN LUCA 21.09.2001
M’PONGA KANINGINI MARCELLINE 05.06.2001
MULLER HEIKE 12.06.2001
MURA GIUSEPPINA 21.06.2001
MUSCELLA ILARIA 02.10.2001
NOWICKA JULITA 01.02.2001
NYIRAMBYEYI MWEMERA BEATRICE 19.06.2001
NZONGA NANTEMBO CHARLOTTE 05.06.2001
NZUKWEIN MAIGIDA 12.06.2001
OBIESIE MARY CATHERINE T. 30.01.2001
OYONO NGUEMA ANDRES 14.06.2001
PACIFICO GIOVANNA 25.09.2001
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PANELLA SARA 14.06.2001
PARK JONG JU 25.06.2001
PELUSO VERONICA 20.09.2001
PERGOLA ROCCO FILIPPONERI 28.09.2001
PEZZOLA ENRICA 24.01.2001
POOBALARAYEN FERRINGTON 22.06.2001
PRENCIPE SARA MARIA 06.02.2001
PROCOPIO CONCETTA 03.10.2001
QUINZI GABRIELE 27.06.2001
RAMBO SALETE INES 01.10.2001
RAMIREZ BENITEZ JOHN FREDY 22.06.2001
RANUCCI CARMEN 06.02.2001
RASOAVOLOLONIRINA VIRGINIE M. 14.06.2001
RAUCCI LETIZIA 02.10.2001
ROMANO ANTONIO 03.10.2001
ROMEO STEFANIA MONTAGNA 01.10.2001
SABA ADRIANA 02.10.2001
SABI BIO ANTOINE 14.06.2001
SAID MICHAEL 05.06.2001
SALGADO VELASQUEZ JORGE ALBERTO 14.06.2001
SALOMONE RAFFAELLA 24.01.2001
SANTANA PEREIRA SILVA LUIS 25.06.2001
SANTOPADRE SILVIA 22.01.2001
SCILIPOTI MONICA 01.10.2001
SEKULOVA RUZENA 03.10.2001
SEMBRANO ANA GINA 22.06.2001
SHEMECHKO ROSTYSLAV 07.06.2001
SHOMARI KISIMBA MARIE FRANCOISE 05.06.2001
SOOSAI MANICKAM AMALAMANICKAM (JOSEPH) 22.06.2001
SUMIONKA MIROSLAWA MARIA 05.02.2001
SUTALO TIHOMIR 15.06.2001
TAMBURRINI ANDREA 23.01.2001
TECLEMICAEL TESSEMA TSEGHE 14.06.2001
TEKLEMARIAM WOLDEMARIAM ABEBE 15.06.2001
TIBERI FRANCESCA ROMANA 01.10.2001
TRABUCCO MIURA 03.10.2001
TRENDZIUK WALDEMAR 25.01.2001
TURCHI DARIO 25.01.2001
VALENTI LIRIA 01.02.2001
VALENTI MARIA ELENA 21.06.2001
VELEZ CARLOS 09.02.2001
VERMI DARIO 20.09.2001
VIOLA CLAUDIA 01.10.2001
VYHNALEK JAN 23.01.2001
WIERZBICKI MIROSLAW STANISLAW 18.06.2001
YEUNG CHO LAW SAVIO 30.01.2001
YOGO MODIAMBONGO FELICITE 23.01.2001
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DIPLOMA

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma sono complessivamente 55, così distribui-
ti per Qualificazione (25):

Educatore professionale (Centro sponsorizzato di La Quercia) 16
Formatore in Campo Socio Educativo (Centro sponsorizzato di Venezia) 2
Operatore in Orientamento (Centro sponsorizzato di Venezia) 1
Counseling Educativo (Centro sponsorizzato di Venezia) 2
Formatore Vocazionale (Centro sponsorizzato di Venezia) 4

e per Specializzazione (30):

Formatore in Campo Socio Educativo (Centro sponsorizzato di Venezia) 2
Formatore in Educazione familiare (Centro sponsorizzato di Venezia) 2
Operatore in Orientamento (Centro sponsorizzato di Venezia) 10
Counseling Educativo (Centro sponsorizzato di Venezia) 13
Formatore Vocazionale (Centro sponsorizzato di Venezia) 3
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GRADI ACCADEMICI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI FILOSOFIA

DOTTORATO

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato sono 1:

IGBOKWE JULIANA MARY NOELA 25.06.2001
The philosophical personalism of Luigi Stefanini. An Essay About Afri-
can Feminine Personalism.
(Relatore principale: Prof. Sabino Palumbieri)

LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Filosofia sono complessivamente 17,
così distribuiti:

Sede di Roma 4
Centro aggregato di Nashik 13

Elenco degli studenti che hanno conseguito la Licenza in Filosofia nella sede di
Roma:

BENITEZ CANTERO BENITO ARTEMIO 22.01.2001
EDEH EMMANUEL ONYEBUCHI 20.06.2001
MADUENA WALTER MARCELO 23.06.2001
TROCCOLI UGO 21.06.2001

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Filosofia, a conclusione del 1° ci-
clo di studi, sono complessivamente 171, così distribuiti:

Sede di Roma 20
Centro aggregato di Nashik 20
Centro affiliato di Dakar 11
Centro affiliato di Caracas 24
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Centro affiliato di Nave 15
Centri affiliati di Yaoundé (2) 50
Centro affiliato di Benediktbeuern 17
Centro affiliato di Lo Cañas 6
Centro affiliato di Los Teques 8

Elenco degli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Filosofia nella sede
di Roma:

BIANCO MARIA 19.06.2001
BOVIO PASQUALE 20.06.2001
BRISOTTO GIANLUCA 19.06.2001
CATONE GIOVANNI 19.06.2001
CESANA LUCA 19.06.2001
CIARIMBOLI ENRICO 19.06.2001
DEGIORGI GIORGIO MARIA 19.06.2001
D’ERCOLI FLAVIANO 19.06.2001
DI QUATTRO AURELIO 19.06.2001
DRAGANI MASSIMILIANO 19.06.2001
DRIUSSI GILBERTO 21.06.2001
GHELLER FABIANO 21.06.2001
GRECO PAOLO 21.06.2001
LEMBO ALESSANDRO GIUSEPPE 20.06.2001
LODI LORENZO 20.06.2001
MACALE CARLO 20.06.2001
PIANFETTI FRANCESCO 20.06.2001
PISU VITTORIO 21.06.2001
PREITE FRANCESCO 21.06.2001
PRINARI MARCO 20.06.2001
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GRADI ACCADEMICI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

DOTTORATO

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato sono 3:

LIVRAGA ROBERTO 01.02.2001
Il promotore di giustizia.
(Relatore principale: Prof. Piero Giorgio Marcuzzi)

MACARIO GIUDITTA 21.06.2001
Educazione della prole, fine del matrimonio canonico. Evoluzione della
sua rilevanza nella dottrina canonistica e nella giurisprudenza.
(Relatore principale: Prof. Sabino Ardito)

RIDELLA STEFANO 28.11.2000
La valida alienazione dei beni ecclesiastici: prospettive di diritto canonico e civile.
(Relatore principale: Prof. Piero Giorgio Marcuzzi)

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 1:

TORNILLO EMIDIO
L’insegnamento della religione nelle scuole statali italiane.
(Relatore principale: Prof. Tarcisio Bertone) 05.04.2001 Tesi n. 471

LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Diritto Canonico sono 8:

CAPROTTI MARIANNA 23.06.2001
CHIAVARINI REMO 13.02.2001
DUBELE NYATOMBA JEAN BOSCO 23.06.2001
FERRANTE ANDREA 04.10.2001
GENTILE BERNARDINO 23.06.2001
GIORDANO ELISABETTA 23.06.2001
SEDDIO RITA 04.10.2001
URIA REHERMANN JOSÉ RAMON 06.02.2001
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GRADI ACCADEMICI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI LETTERE CRISTIANE E CLASSICHE

LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Lettere Cristiane e Classiche sono 2:

MALINA ANNA 08.10.2001
MUSONI AIMABLE 01.02.2001

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Lettere Cristiane e Classiche, a
conclusione del 1° ciclo di studi, sono 4:

BOBANYCH VIKTOR 22.06.2001
NOWAK ADAM 22.06.2001
PALMA DONATO NICOLA 07.06.2001
SKWIERZYNSKI SLAWOMIR 22.06.2001
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GRADI ACCADEMICI RILASCIATI
DALLA

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE

DOTTORATO

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato sono 1:

OSARENKHOE AGATHA 15.06.2001
Sub-Saharan Africa news coverage by La Repubblica, Corriere della Sera
and Avvenire (january1.1998-december 31.1999): a content analysis.
(Relatore principale: Prof. Giuseppe Costa)

LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Scienze della Comunicazione Sociale
sono 12:

ADRUNANDRA ATAMBAO MAMBAYA PAUL 15.10.2001
DURU BONIFACE 22.06.2001
EPIFANI GIOVANNI 24.10.2001
GARLAPATI KISHORE RAJU 22.01.2001
GIACON RICCARDO 05.02.2001
IORAPUU AONDOVER MOSES 21.06.2001
KPIKOLO TOMBO JOSEPH 27.07.2001
LEGMA ZACHARIE 19.06.2001
SABBAH IMAN 18.06.2001
VIEIRA CARLOS GONZAGA 19.06.2001
WIECZOREK JACEK SYLWESTER 25.09.2001
ZECEVIC VITOMIR 21.09.2001

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Scienze della Comunicazione So-
ciale, a conclusione del 1° ciclo di studi, sono 37:

ANDREOLETTI PAOLO 02.10.2001
ANNUNZIATA ANDREA 23.06.2001
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ASTORINO MARIANNA 23.06.2001
BARBEY FRANCIS KOUAKOU 02.10.2001
BASSIO HADDAD ANTONIO CARLOS 27.06.2001
BERAMENDI ORELLANA JUSTO ARIEL 21.06.2001
CESARIO MARIA ANSELMINA 28.06.2001
CHAVEZ MASACHE ANGEL VICENTE 28.06.2001
CHIATTI STEFANO 28.06.2001
D’ANGELO CRISTINA 03.10.2001
DANTAS DE MEDEIROS HELITON MARCONI 02.10.2001
DE CHIARA MARIAFILOMENA 15.06.2001
EINAUDI ISABELLA LUISA 03.10.2001
EL HACHEM OMAR 02.10.2001
FAVERO LOPES ROSEQUIEL 21.06.2001
GRAD ZDZISLAW 27.06.2001
INNOCENTI ANNA LISA 03.10.2001
JURADO ALARCON JESUS ADRIAN 21.06.2001
KABWAY KAMUPUNGA 02.10.2001
KIM KYOUNG SOOK 03.10.2001
KUBICKOVA KATERINA 02.10.2001
MADRY ANDRZEJ 30.01.2001
MARECO FERNANDEZ PABLA 15.06.2001
MEROLA GIUSEPPE 23.06.2001
NSENGA KAYAMBA BRIGITTE 21.06.2001
POLAK WIESLAWA 23.06.2001
POLANSKI LUKASZ 28.06.2001
POMARI VALERIANO 23.06.2001
PRIEGO RIVERA JUAN JESUS 22.06.2001
RECCHIA MARIANGELA 27.06.2001
SANCHEZ ACEVEDO LEONARDO 27.06.2001
SIMONIELLO VALENTINO 23.06.2001
SKOVRONSKYY PAVLO 23.06.2001
TOPPO TARCISIUS 27.06.2001
TRINDADE JOSE’ RAIMUNDO 22.06.2001
VU MINH TRANG 27.06.2001
ZAPOTOCZNY ALEKSANDRA 02.10.2001
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DIPLOMI RILASCIATI
DALLA

SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOLOGIA CLINICA

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma di specializzazione in Psicologia Clinica
sono 30:

ACETI TIZIANA 23.06.2001
ADRIANI MARA 27.09.2001
ARGENTO MAURA 27.01.2001
BENEDETTO ANNA 23.06.2001
BRANDANI FEDERICA 27.09.2001
BRAUZZI FABRIZIO 01.02.2001
CAPPUCCIO ALESSANDRO 27.01.2001
CAU MARIA GIOVANNA 22.06.2001
CENTIS ROSSANA 27.01.2001
CLAUDI MARIA CRISTINA 22.06.2001
COCCO VALERIA 27.09.2001
DEGRANDI GABRIELLA 23.06.2001
FELICI GIULIANA 22.06.2001
FRASSINETI MARTA 27.01.2001
GRILLI ROBERTA 22.06.2001
LAMATTINA MARIA ROSARIA 27.09.2001
LIJOI GERARDO 18.10.2001
MALDERA CHIARA 27.01.2001
MEDORI ALESSANDRA 22.06.2001
MELIS ROSSANA 22.06.2001
NADLER KAREN 27.01.2001
PACIUCCI PATRIZIA 27.09.2001
PASCUCCI LUISIANA 22.06.2001
PATTAROZZI DANIELA 27.01.2001
PATURZO LUCIA 27.01.2001
PINNA MARIA ANTONIETTA 01.02.2001
PINTO GABRIELE 23.06.2001
PUTZOLU MARINA 22.06.2001
RICCARDI FIORELLA 23.06.2001
SPANU FRANCESCA 01.02.2001
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DIPLOMI RILASCIATI
DAL

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
IN PEDAGOGIA RELIGIOSA

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma di specializzazione in Pedagogia religiosa
sono 14:

BARBERO LILIANA 20.04.2001
BELLIENI GIORGIO 09.02.2001
BERTON CLAUDIA 20.04.2001
BONI THOMAS 09.02.2001
CIARLA EMANUELA 19.06.2001
DALLA TORRE GIOVANNI MAURO 09.02.2001
GIRARDI CLAUDINA 19.06.2001
LEVA PIERLUIGI 20.04.2001
MIGLIORINI GIULIANA 09.02.2001
PIZZOLATO IVANA LAURA 09.02.2001
ROMA ROBERTO 19.06.2001
TRAPASSO ROSANNA RITA 09.02.2001
DI LUCIANO PASQUINA-GIOVANNA 28.06.2001
MACRI’ ARCANGELO 28.06.2001
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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

Facoltà di Teologia:
ALVAREZ ALONSO Maria Carmen (DG)
BROSEL GAVILA Jose Jaime (CT)
CHOONDAL Gilbert (CT)
CURRÒ Salvatore (PC)
GIACOMETTI Gerardo (PC)

Facoltà di Scienze dell’Educazione:
ALENCAR LIBORIO Luiz (PE)
GRZADZIEL Dariusz (PS1)
MIGALLAH Dirias Mourad (MP2)
POZHOLIPARAMBIL Baby (MP2)
SEIDE Martha (MP1)
VASCONEZ PAZMINO Janeth A. (MP3)
ZOVAK Anica (PC)

Facoltà di Diritto Canonico:
RIDELLA Stefano

Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale:
OSARENKHOE Agatha

LICENZA

Facoltà di Teologia:
ANTHONY Roy (SP)
CERIANI Maurizio (DG)
LAPPIN Joseph (PC)
MESIDOR Jean Paul (SP)
MORA COMPAN German (PC)
SANAVIO Giovanni (PC)
SELVARAJU Steven (PC)
TERUEL PEREZ Juan Sebastian (PC)
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Facoltà di Scienze dell’Educazione:
CONIDI Caterina (PC)
FALLORNI Matteo (PC)
FINASSI Lucia Jacinta (PC)
GARCIA BENAVENTE José Felix (PS1)
KOREN Damjan (PC)
KOTOWSKI Jaroslaw (PC)
PASSARELLA Tiziana (PE)
RIZ Celestino (PC)
SBERGA ADAIR Aparecida (PC)
VIDAL NOVOA José (PC)

Facoltà di Filosofia:
MADUENA Walter Marcelo

BACCALAUREATO

Facoltà di Teologia:
BALLAN Andrea
BISIO Enrico Lorenzo A.
MARTIN CABELLO Luis

Facoltà di Filosofia:
DEGIORGI Giorgio Maria
PIANFETTI Francesco

Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale:
DE CHIARA Maria Filomena
FAVERO LOPES Rosequiel
SANCHEZ ACEVEDO Leonardo

2. Riduzione del 50% delle Tasse accademiche nell’a.a. 2001-2002

Hanno ottenuto l’esonero del 50% delle Tasse accademiche, per aver adempiuto a tutti
gli impegni del proprio Piano di studio, con migliore punteggio, gli studenti:

Facoltà di Teologia:
Fissore Mario (SP)
La Torre Giuseppe (DG)
Schmidt Marcin (1° ciclo)
Sech Andrea (PC)

Facoltà di Teologia (Sez. Torino):
Mazzer Stefano (1° ciclo)
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Facoltà di Scienze dell’Educazione:
Bay Ribes José Miguel (PC)
Campos Dinheiro Margarida (PFP)
Casamassima Selene (PCS)
Kovacic Mojca (MP3)
Slavic Enea (PE)
Velez Carlos (MP2)

Facoltà di Filosofia:
Pieggi Massimo (1° ciclo)

Facoltà di Diritto Canonico:
Canonici Maria Clotilde (2° ciclo)

Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche:
Solomieniuk Michal P. (1° ciclo)

Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale:
Careddu Stefania (1° ciclo)
Gritti Luigi (2° ciclo)
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BIBLIOTECA

Durante l’anno accademico 2000-2001 si sono affiancati due compiti parti-
colarmente impegnativi: il funzionamento dell’attuale biblioteca e la costruzio-
ne della nuova.

1. Funzionamento dell’attuale biblioteca

Aumento del numero degli utenti. L’utenza della biblioteca ha registrato un
notevole aumento sia per le presenze sia per i volumi ricercati. Infatti gli utenti
che hanno frequentato la biblioteca con una certa regolarità sono stati 1.477, di
cui 112 i professori abilitati alla consultazione e al prestito e 1.365 gli studenti
che hanno usufruito dello stesso diritto. Invece gli utenti esterni, cioè non iscritti
alle Facoltà e non inseriti in attività accademiche dell’UPS, sono stati in media
sulle sei/otto persone al giorno, corrispondenti ad un totale di circa 1.500 utenti
saltuari. Questi ultimi richiedono normalmente un’attenzione più onerosa, sia
perché di solito il numero dei volumi richiesti in consultazione è piuttosto ele-
vato, e in un tempo ridotto, sia perché ci vuole un’assistenza maggiore per for-
nire loro le indicazioni necessarie.

Consultazione, prestito, fotocopie. Sono stati registrati 24.350 volumi mono-
grafici prelevati dai depositi, 6.063 in più a confronto con l’anno precedente. A
questi si devono aggiungere i volumi presi direttamente dalla Sala di Lettura e
le annate delle pubblicazioni periodiche, non escluse quelle dei depositi, per un
totale di circa 20.000 unità. Assai sostenuto è stato anche il servizio di fotoco-
pie, con sempre maggiori richieste da parte di biblioteche italiane e straniere.

Accessione di materiale bibliografico e risorse digitalizzate. Il totale dei
nuovi volumi entrati a far parte della biblioteca è stato di 3.543 monografie, di
cui 2.394 su ordinazione, 85 in sottoscrizione, 214 da recensioni in Orientamen-
ti Pedagogici, 124 da recensioni in Salesianum e 726 ricevute in omaggio. Altri
4.000 volumi circa sono stati ricevuti in donazione durante l’anno. Le pub-
blicazioni periodiche si sono mantenute sullo stesso totale dell’anno precedente,
cioè 1.601, di cui 1.163 in abbonamento regolare, 376 in cambio di Salesianum,
62 in cambio di Orientamenti Pedagogici, corrispondenti complessivamente a
7.760 fascicoli. Sono pure cresciute le risorse digitalizzate di carattere biblio-
grafico e di testi accessibili integralmente in supporto non cartaceo.

Catalogazione informatizzata. Nell’anno accademico sono stati catalogati
18.980 titoli, di cui una parte corrisponde alle monografie di nuova acquisizione
ed il resto alla schedatura del pregresso. Dovendo concentrare i fondi sulla co-
struzione della nuova biblioteca, nel mese di dicembre 2000 è stata sospesa l’at-
tività di catalogazione da parte della Cooperativa L’Araba Fenice. La loro col-
laborazione, che risale agli inizi degli anni ’90, ha significato un grande aiuto
per la biblioteca dell’UPS, registrando in circa dieci anni 120.845 records con i
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dati relativi a tutti i campi di catalogazione, il confronto delle schede topografi-
che e la verifica sulla copia di ciascun libro schedato. Dall’inizio integravano la
cooperativa Elisabeth Amato, Maurizia Gheti Bovese, Barbara Giambartolomei,
Ada Maria Guerra, Francesca Lagana, Irene Maffei, Sandra Metcalfe, Tiziana
Morelli, Lucina Polistena e Paolo Valenzi.

Rete URBE e ACNP. Durante l’anno accademico 2000-2001 la biblioteca
dell’UPS ha mantenuto il collegamento e la collaborazione con le altre bibliote-
che dell’Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche. A partire dal mese di feb-
braio 2001 è stato avviato l’inserimento dei dati relativi alle 4.500 pubblicazioni
periodiche possedute dalla biblioteca dell’UPS nell’Archivio Collettivo Nazio-
nale dei Periodici presso l’Università degli Studi di Bologna. In tal modo, la co-
noscenza del nostro patrimonio bibliografico si è andata allargando e sono cre-
sciute anche le richieste di informazioni o di fotocopie e la frequenza degli uten-
ti esterni.

2. Costruzione della Nuova Biblioteca Don Bosco

All’inizio dell’anno accademico 2000-2001 la costruzione appariva completa
nelle sue strutture di cemento armato e per gran parte della muratura esterna in
mattone a vista. Gli interventi compiuti successivamente non sono stati altret-
tanto appariscenti, in quanto sono stati eseguiti prevalentemente all’interno, ma
sono stati condotti a ritmo serrato. Al completamento delle opere in muratura,
d’impermeabilizzazione e di pavimentazione si è proceduto poi con gli infissi e
le scale di sicurezza a cielo aperto. Sono state gettate quindi le due rampe, quel-
la che collegherà la nuova costruzione con le aule e quella di accesso all’entrata
del secondo piano. Un impegno particolare hanno richiesto gli impianti. Prima
della breve interruzione delle ferie nel mese di agosto 2001 erano stati portati
già a buon punto i lavori di copertura ed erano stati tolti i ponteggi delle parti
superiori della costruzione. All’interno erano stati montati gli ascensori e l’inca-
stellatura del sistema robotizzato che sostituirà il tradizionale deposito dei libri.

Stando alle previsioni, entro il Natale 2001 all’interno della costruzione do-
vrà essere completato il montaggio della scala centrale, delle pareti divisorie in-
terne, delle porte e delle finestre, e portate a termine le rifiniture e la sistema-
zione degli impianti. All’esterno dovranno essere ultimati i passaggi coperti, la
pavimentazione del cortile e delle aree perimetrali, gli impianti idrici e d’illumi-
nazione.

La Commissione per la Nuova Biblioteca Don Bosco e le persone più diret-
tamente interessate alla supervisione dei vari settori della costruzione hanno de-
dicato molto tempo ed impegno a questo scopo. L’avvicinarsi della conclusione
dei lavori ha inoltre coinvolto gradualmente un numero crescente di persone e
di organismi accademici in vista del trasloco e della futura gestione della nuova
struttura. Il Senato accademico se ne occupò già nelle riunioni di ottobre e no-
vembre 2000 delegando alle Facoltà e ai Decani l’incarico di seguire i passi
successivi della programmazione. In maggio 2001 il personale della biblioteca
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ha avviato la preparazione del trasferimento dell’attuale Sala di Lettura alla
nuova sede, ipotizzandone le varie fasi ad incominciare dal coinvolgimento del-
le Facoltà e dei professori.

Il prossimo anno accademico vedrà realizzarsi l’aspirazione della Nuova Bi-
blioteca Don Bosco congiungendo in un unico compito complesso ed impegna-
tivo l’immissione del patrimonio librario antico in una avveniristica struttura
che proietta l’UPS verso il futuro.
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EDITRICE LAS

L’Editrice LAS (nata anche come “Libreria Ateneo Salesiano”, attualmente
solo editrice con la stessa denominazione) nasce alla fine del 1974 come conti-
nuazione della PAS-Verlag di Zurigo e svolge la sua attività editoriale prima di
tutto in funzione dell’UPS (Università Pontificia Salesiana) promuovendo le
pubblicazioni scientifiche delle Facoltà in essa operanti.

Le sue pubblicazioni sono orientate in due direzioni: una con dimensioni più
strettamente scientifiche tipiche della Università; l’altra a dimensione più divul-
gativa per portare a conoscenza di un pubblico più vasto i risultati significativi
dell’attività accademica. La duplice attenzione colloca l’editrice in posizione
complementare con l’opera didattica universitaria ed è indispensabile alla mis-
sione salesiana da essa perseguita.

La LAS pubblica perciò studi e ricerche (su libri e riviste), collaborando a
dibattiti culturali, a seminari di studio, a convegni organizzati all’interno e all’e-
sterno dell’Università Salesiana. Le sue pubblicazioni – circa 450 titoli nel cata-
logo – sono incluse in collane riferite ai seguenti ambiti: religioso, teologico,
pedagogico, filosofico, storico, sociale e psicologico.

Tra le collane più ricche e interessanti meritano di essere menzionate:
– «Enciclopedia delle Scienze dell’Educazione»: affronta le varie problemati-

che educative di sempre e del nostro tempo con un taglio prettamente peda-
gogico, con diramazioni nei settori delle discipline pedagogiche, teoretiche,
metodologiche, tecnologico-didattiche e operativo-strumentali;

– «Biblioteca di Scienze Religiose»: ospita manuali e monografie riferentisi al-
l’area biblica, teologica, pastorale, morale, patristica, liturgica, filosofica e
antropologica;

– «Studi Gregoriani» e «Studia Gratiana» (dirette dal Card. A.M. Stickler): co-
prono in prevalenza l’ambito giuridico-storico-ecclesiale;

– «Prisma» e «Orizzonti» (curate dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium” delle FMA): raccolgono i contributi scientifici su diversi aspetti
dell’educazione e tematiche riguardanti la storia e la spiritualità dell’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con particolare attenzione all’ambito del-
l’educazione della donna;

– «Bibliografie», «Fonti», «Studi Storici» (curate dall’Istituto Storico Salesia-
no e dal Centro Studi Don Bosco): divulgano in tutto il mondo salesiano i
documenti del vasto patrimonio culturale ereditato dal fondatore della Fami-
glia Salesiana e sviluppato dai suoi continuatori.

Di recente, il catalogo si è arricchito di altre due interessanti collane:
– «Frontiere della Comunicazione»: affronta tematiche della comunicazione

con particolare attenzione al mondo dei giovani;
– «Psicoterapia e Salute»: pubblica opere di autori italiani e stranieri attenti

agli sviluppi di attualità innovativa nell’ambito della psicologia clinica e del-
la psicoterapia.
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Pubblicazioni (ottobre 2000 - settembre 2001)

Nuovi titoli

ALBERA Paolo - GUSMANO Calogero, Lettere a don Giulio Barberis durante la loro vi-
sita alle case d’America (1900-1903), pp. 516, L. 50.000, «Fonti - 9» ISBN 88-213-
0466-3.

ALESSI Adriano, Sui sentieri della verità. Introduzione alla filosofia della conoscenza,
pp. 350, L. 35.000, «Biblioteca di Scienze Religiose - 164» ISBN 88-213-0464-7.

CANONICO Maria Francesca, Antropologie filosofiche del nostro tempo a confronto, pp.
270, L. 30.000, «Prisma 22» ISBN 88-213-0471-X.

CARLOTTI Paolo, Veritatis splendor. Aspetti della recezione teologica, pp. 284, L.
30.000, «Biblioteca di Scienze Religiose 167» ISBN 88-213-0473-6.

CASELLA Francesco, Il Mezzogiorno d’Italia e le istituzioni educative salesiane. Richie-
ste e Fondazioni, pp. 830, L. 80.000, «Studi 15» ISBN 88-213-0468-X.

DAL COVOLO Enrico - MARITANO Mario, Omelie su Geremia. Lettura origeniana, pp.
122, L. 20.000, «Biblioteca di Scienze Religiose 165» ISBN 88-213-0467-1.

DE ANDRADE SILVA Antenor, Os Salesianos e a educação na Bahia e em Sergipe-Brasil
1897-1970, pp. 430, L. 40.000, «Studi 14» ISBN 88-213-0465-5.

DESRAMAUT Francis, Spiritualità Salesiana. Cento parole chiave, pp. 704, L. 70.000,
«Spirito e vita 31» ISBN 88-213-0463-9.

FRIGATO Sabino (ed.), «In Lui ci ha scelti». Studi in onore del prof. Giorgio Gozzelino,
pp. 400, L. 40.000, «Biblioteca di Scienze Religiose 166» ISBN 88-213-0469-8.

GATTI Guido, Tecnica e morale, pp. 144, L. 20.000, «Biblioteca di Scienze Religiose
169» ISBN 88-213-0475-2.

GREENBERG L.S. - RICE L.N.- ELLIOTT R., I processi del cambiamento emozionale, pp.
354, L. 35.000, «Psicoterapia e salute 3» ISBN 88-213-0459-0.

KO Maria - MENEGHETTI Antonella (edd.), È il tempo di ravvivare il fuoco. Gli Esercizi
spirituali nella vita delle Figlie di Maria Ausiliatrice, pp. 294, L. 30.000, «Orizzonti
15» ISBN 88-213-0462-0.

TOSO Mario, Umanesimo sociale. Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa e dintorni,
pp.454, L. 48.000, «Biblioteca di Scienze Religiose 168» ISBN 88-213-0474-4.

VRANCKEN Sylvie, Il tempo della scelta. Maria Domenica Mazzarello sulle vie dell’e-
ducazione, pp. 142, L. 20.000, «Orizzonti 14» ISBN 88-213-0460-4.

Nuove edizioni e ristampe

BROCARDO Pietro, Don Bosco. Profondamente uomo profondamente santo, pp. 246 (4a

ediz. aggiornata e ampliata), L. 25.000, «Studi di Spiritualità 12» ISBN 88-213-
0461-2.

COMOGLIO Mario, Educare insegnando. Apprendere ad applicare il Cooperative Learn-
ing, pp. 544 (2a ediz. riveduta), L. 55.000, «Enciclopedia di Scienze dell’Educazione
64» ISBN 88-213-0432-9.

PASQUATO Ottorino, I laici in Giovanni Crisostomo. Tra Chiesa, famiglia e città, pp.
244 (2a ediz. riveduta e aggiornata), L. 25.000, «Biblioteca di Scienze Religiose
144» ISBN 88-213-0470-1.
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PAVANETTO Anacleto, Elementa linguae et grammaticae latinae, pp. 256 (5a ediz.), L.
30.000, «Fuori collana» ISBN 88-213-0472-8.

RONCO Albino, Introduzione alla psicologia, vol. II: Conoscenza e apprendimento, pp.
204 (5a ediz.), L. 23.000, «Enciclopedia di Scienze dell’Educazione 55» ISBN 88-
213-0437-X.

Riviste

Ricerche Storiche Salesiane. Rivista semestrale di storia religiosa e civile.
Rivista di Scienze dell’educazione. Pubblicazione quadrimestrale a cura della Pontifi-
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CENTRO RICERCHE
ED ELABORAZIONE DATI

INTERFACOLTÀ

Nell’edificio della Nuova Biblioteca Don Bosco sarà collocata nel corso
dell’anno 2002 la nuova sede del Centro Ricerche ed Elaborazione Dati Interfa-
coltà (CREDI). Questo Centro costituito nel 2000 come sviluppo del Centro
Elaborazione Dati (CED) persegue tre finalità fondamentali: a) curare la gestio-
ne e promuovere lo sviluppo del sistema di comunicazione in rete dell’Univer-
sità, incluso il suo Portale; b) documentare e promuovere la ricerca da parte del-
le varie istanze universitarie; c) garantire un servizio di elaborazione dati e di
formazione degli studenti e ricercatori nell’ambito dell’elaborazione statistica.

Rispetto alla prima finalità, si è voluto inizialmente favorire una migliore or-
ganizzazione della rete telematica interna ed esterna. Si è così attivato un se-
condo canale telefonico dedicato accanto a quello precedentemente disponibile
in concorso con l’Associazione URBE, senza cambiare, in un primo momento,
il nome del nostro dominio. Il secondo compito, più impegnativo, ha riguardato
la progettazione e l’attivazione di un nuovo Portale dell’Università, che consen-
ta non solo una facile comunicazione a distanza, ma anche il dialogo formativo
all’interno dell’Università. Si tratta di uno strumento agile, che permetta di ave-
re in maniera aggiornata e precisa le informazioni circa la vita, le iniziative, le
offerte formative, i risultati, le novità dell’UPS. La collaborazione dinamica con
il Centro Risorse di Verona S. Zeno ha consentito di mettere a punto una strut-
tura altamente funzionale, aperta a molti e significativi sviluppi, già ora dispo-
nibile all’indirizzo www.unisal.it.

La seconda finalità è stata sviluppata principalmente con la progettazione e
realizzazione di un modello d’analisi dei flussi studenteschi nelle varie Facoltà e
curricoli. Il modello, dovuto alla competenza del sig. Francesco Orio, è stato ap-
plicato all’analisi dei flussi studenteschi del periodo 1989-2000. Si tratta di una
preziosa documentazione riguardante dieci anni d’attività che costituisce una
prima raccolta di informazioni sistematiche in vista della costituzione di un si-
stema di valutazione della qualità istituzionale della nostra Università. Essa si
riferisce in particolare a quella che è stata definita, in termini un po’ aziendali-
stici, la produttività formativa, cioè la capacità di portare gli studenti a conse-
guire il titolo accademico inteso nei tempi previsti. La procedura, sulla base dei
dati forniti dalla Segreteria generale, permette di studiare i cosiddetti flussi de-
gli studenti: quanti di quelli che hanno iniziato i vari curricoli di studio sono ar-
rivati regolarmente al termine dei rispettivi cicli, quanti hanno abbandonato,
quanti sono giunti in ritardo, ecc.

I risultati ottenuti hanno evidenziato come, in media, degli studenti iscritti al
primo anno negli anni dal 1989 al 1994, il 71 per cento ha conseguito il titolo
accademico di Licenza, equivalente all’attuale Laurea italiana. Di questi, il 58



292

per cento lo ha conseguito entro i termini previsti, mentre il 27 per cento lo ha
ottenuto entro il primo anno fuori corso e solo per il 15 per cento si è reso ne-
cessario un ulteriore periodo di tempo. Occorre notare come la percentuale
complessiva, assai alta se confrontata con quella media italiana, potrebbe essere
ancora più consistente se non venisse abbassata dalla tendenza di molti studenti
del corso di Licenza in psicologia a prolungare di un anno il termine dei loro
studi.

I dati suggeriscono l’importanza della messa in funzione di un efficace si-
stema di assistenza e tutoraggio soprattutto per quegli studenti che manifestano
maggiori difficoltà a seguire con sistematicità il corso di studi. Occorre notare
che gran parte di quelli che tendono a ritardare sono italiani. Per essi è minore
l’urgenza di concludere tempestivamente per poter tornare in patria.

Con il Portale che viene in questi giorni reso disponibile, si potrà nel corso
dell’anno mettere in moto un sistema di monitoraggio e di assistenza individua-
lizzata, d’integrazione delle lezioni mediante esercitazioni guidate, di dialogo
con i docenti. Inoltre sarà possibile raccogliere costantemente e in tempo reale
le valutazioni della qualità didattica dei corsi, seminari e tirocini da parte dei
singoli studenti, superando quindi il trattamento dei soli dati statistici desumibili
dalle informazioni raccolte presso la Segreteria generale.

Si è poi avviata con esiti ancora un po’ incerti una raccolta sistematica della
documentazione riguardante le ricerche e le sperimentazioni svolte dalla nostra
Università e la predisposizione di un rapporto annuale da pubblicare annual-
mente sull’Annuario, oltre a quanto documentato sotto i nomi dei singoli docen-
ti.

La terza finalità è da tempo attiva, in particolare per merito del prof. Albino
Ronco, e concerne non solo il servizio di elaborazione dei dati statistici di ricer-
ca, ma anche la formazione e assistenza degli studenti impegnati in attività di
ricerca positiva sia in vista della Licenza, sia, specialmente, del Dottorato.
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