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PROEMIO 
 
 

L’Università Pontificia Salesiana è stata promossa dalla Società 
Salesiana di S. Giovanni Bosco e canonicamente eretta presso di essa dalla 
Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi (ora Con-
gregazione per l’Educazione Cattolica) con Decreto del 3 maggio 1940 (Prot. 
N. 265/40) con il titolo «Pontificio Ateneo Salesiano». 

Del nuovo titolo «Pontificia Studiorum Universitas Salesiana» (Uni-
versità Pontificia Salesiana) l’Ateneo è stato decorato da S.S. Paolo VI con il 
Motu Proprio Magisterium vitae del 24 maggio 1973. 
 

È costituita dalle seguenti Facoltà: 
1. Facoltà di Teologia. 
2. Facoltà di Scienze dell’Educazione. 
3. Facoltà di Filosofia. 
4. Facoltà di Diritto Canonico. 
5. Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche  

o Pontificio Istituto Superiore di Latinità. 
6. Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale. 

 
Dall’8 dicembre 1986 è costituito tra la Facoltà di Teologia e la Fa-

coltà di Scienze dell’Educazione un Dipartimento che attua il «Curricolo di 
Pastorale giovanile e Catechetica». 
 

L’Università Pontificia Salesiana è membro ordinario della FIUC - 
Fédération Internationale des Universités Catholiques, della FUCE - Fédéra-
tion des Universités Catholiques Européennes e della EUA – Association 
Européenne de l’Université. 
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AUTORITÀ   ACCADEMICHE 
 
GRAN CANCELLIERE: 
          Rev.mo D. ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME 
          Rettore Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco 
RETTORE MAGNIFICO: 
          Rev. D. CARLO NANNI 
VICERETTORI: 
          Rev. D. MAURO MANTOVANI 
          Rev. D. GIANFRANCO COFFELE 
          Rev. D. VITO ORLANDO 
 
 

CONSIGLIO DI UNIVERSITÀ 
 
VICERETTORI 
          Rev. D. MAURO MANTOVANI 
          Rev. D. GIANFRANCO COFFELE 
          Rev. D. VITO ORLANDO 
DECANO DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA: 
          Rev. D. DAMASIO RAIMUNDO MEDEIROS 
DECANO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE: 
          Rev. D. PAOLO GAMBINI 
DECANO DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA: 
          Rev. D. LUIS ROSÓN GALACHE 
PRO-DECANO DELLA FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO: 
          Rev. D. SABINO ARDITO 
DECANO DELLA FACOLTÀ DI LETTERE CRISTIANE E CLASSICHE: 
          Rev. D. MIRAN SAJOVIC 
DECANO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE: 
          Rev. D. MAURO MANTOVANI 
 
 

OFFICIALI 
SEGRETARIO GENERALE: 
          Rev. D. JAROSŁAW ROCHOWIAK 
PREFETTO DELLA BIBLIOTECA: 
          Rev. D. PAOLO ZUCCATO 
ECONOMO: 
          Rev. D. STANISŁAW RAFAŁKO 
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SENATO ACCADEMICO 
Prof. D. CARLO NANNI, Rettore. 
Prof. D. MAURO MANTOVANI, Vicerettore e Decano della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione sociale. 
Prof. D. GIANFRANCO COFFELE, Vicerettore. 
Prof. D. VITO ORLANDO, Vicerettore. 
Prof. D. DAMASIO MEDEIROS, Decano della Facoltà di Teologia. 
Prof. D. LUIS ROSÓN GALACHE, Decano della Facoltà di Filosofia. 
Prof. D. PAOLO GAMBINI, Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione. 
Prof. D. MIRAN SAJOVIC, Decano della Facoltà di Lettere Cristiane e 

Classiche. 
Prof. D. PAOLO CARLOTTI, Delegato della Facoltà di Teologia. 
Prof. D. JESÚS MANUEL GARCÍA, Delegato della Facoltà di Teologia. 
Prof. D. FRANCESCO CASELLA, Delegato della Facoltà di Scienze 

dell’Educazione. 
Prof. D. MARIO LLANOS, Delegato della Facoltà di Scienze dell’Educazione. 
Prof. D. MAURIZIO MARIN, Delegato della Facoltà di Filosofia. 
Prof. D. JOSE KURUVACHIRA, Delegato della Facoltà di Filosofia. 
Prof. D. ROBERTO SPATARO, Delegato della Facoltà di Lettere Cristiane e 

Classiche. 
Prof. D. UBALDO MONTISCI, Coordinatore del Dipartimento di PGC. 
Prof. D. FRANCIS-VINCENT ANTHONY, Delegato del Dipartimento di 

PGC. 
D. STANISŁAW RAFAŁKO, Economo. 
D. RENATO BUTERA, Delegato del Personale non docente. 
UN DELEGATO DEGLI STUDENTI per ogni Facoltà. 

Segretario: D. JAROSŁAW ROCHOWIAK 
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CONSIGLI E COMMISSIONI 
 

Consiglio di Amministrazione 
D. Carlo Nanni, Pres.. 
D. Gianfranco Coffele, Pres. Del. 
D. Stanisław Rafałko 
D. Dariusz Grzadziel 
D. Josè Luis Moral de la Parte 
D. Jaroslaw Rochowiak 
 

Consiglio della Biblioteca 
D. Carlo Nanni, Pres. 
D. Paolo Zuccato, Segr. 
D. Giuseppe Abbà 
D. Tadeusz Lewicki 
Prof. Roberto Fusco 
D. Do Duc Dong 
D. Francesco Casella 
D. Aimable Musoni 
 

Consiglio editoriale LAS 
D. Carlo Nanni, Pres. 
D. Stanislaw Rafalko 
D. Damasio Medeiros 
D. Corrado Pastore 
D. Luis Rosón 
D. Miran Sajovic 
D. Jesu Pudumai Doss 
D. Mauro Mantovani 
D. Nicolò Suffi 
Sig. Matteo Cavagnero 
 
Editrice LAS 
D. Nicolò Suffi, Dir. edit. 
Sig. Matteo Cavagnero, Dir. tec. 
 
Direzione «Salesianum» 
D. Vito Orlando, Coord. 
D. Giuseppe Abbà, Segr. 
D. Damasio Medeiros 
D. Maurizio Marin 
D. Roberto Spataro 
D. Peter Gonsalves 

D. Jesu Pudumai Doss 
D. Nicolò Suffi 
 
Direzione 
«Orientamenti Pedagogici» 
D. Michele Pellerey, Coord. 
D. Paolo Gambini 
D. Gabriele Quinzi 
D. Giuliano Vettorato 
 
Archivio Storico 
D. Carlo Nanni, Resp. 
Sig. Giorgio Bonardi, Inc. 
D. Jaroslaw Rochowiak 
D. Paolo Zuccato 
 
Ufficio Sviluppo 
e relazioni pubbliche 
D. Gianfranco Coffele, Dir. 
 
Ufficio Stampa e Propaganda 
D. Renato Butera, Dir. 
 
Commissione aiuti agli studenti 
D. Gianfranco Coffele, Pres. 
D. Stanisław Rafałko 
D. Emiro Cepeda 
D. Dariusz Grządziel 
D. Jarosław Rochowiak 
 
Pastorale Universitaria 
D. Michal Vojtas, Coord. 
D. Gustavo Cavagnari 
D. Emiro Cepeda 
D. Anthony Clifford Lobo 
D. Jaime de Jesus Gonzalez 
D. Kevin Otieno Mwandha 
D. Luis Rosón 
D. Stefano Tognacci 
 
Exallievi UPS 
D. Gustavo Cavagnari, Coord. 
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ISTITUTI  E  CENTRI 
 

Facoltà di Teologia 
Istituto di Teologia Dogmatica 
Musoni Aimable, Dir. 
Carlotti Paolo 
Castellano Antonio 
Escudero Antonio 
Plascencia José Luis 
Sarbinowski Maciej 
Istituto di Teologia Spirituale 
García Jesús M., Dir. 
Giraudo Aldo 
Kalluvachel Varghese 

Krasoń Franciszek 
Vicent Rafael 
Istituto di Teologia Pastorale 
Anthony Francis-Vincent, Dir. 
Cavagnari Gustavo Fabian 
Fernando Sahayadas 
Matoses Francisco Xavier 
Medeiros Damasio 
Sala Rossano 

 
Facoltà di Scienze dell’Educazione 

Istituto di Teoria e Storia del-
l’Educazione e della Pedagogia 
Casella Francesco, Dir. 
Nanni Carlo 
Prellezo José Manuel 
Vojtas Michal 
 
Istituto di Metodologia Didattica e 
della Comunicazione Sociale 
Grządziel Dariusz, Pro-Dir. 
Bay Marco 
Comoglio Mario 
Emad Samir Anis Matta 
Melogno Sergio 
Pellerey Michele 
Zanni Natale 
 
Istituto di Catechetica 
Pastore Corrado, Dir. 
Montisci Ubaldo 
Moral de la Parte José Luis 
Romano Antonino 
Wierzbicki Mirosław 

Istituto di Metodologia Pedagogica 
Quinzi Gabriele, Dir. 
Cursi Giancarlo 
Orlando Vito 
 
Istituto di 
Pedagogia vocazionale 
Llanos Mario, Dir. 
Gahungu Méthode 
Roggia Giuseppe 
 
Istituto di Psicologia 
dell’Educazione 
Dellagiulia Antonio, Dir. 
Colasanti Anna Rita 
De Luca Maria Luisa 
De Nitto Carla 
Formella Zbigniew 
Gambini Paolo 
Mastromarino Raffaele 
Messana Cinzia 
Schietroma Sara 
Tognacci Stefano 
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Istituto di Sociologia 
Vettorato Giuliano, Dir. 
Grajales Wilfredo 
Malizia Guglielmo 
Mion Renato 
 
Osservatorio della gioventù 
Vettorato Giuliano, Dir. 
 

Centro di Pedagogia  
della Comunicazione Sociale 
Bay Marco, Dir. 
 
Centro di Consulenza 
Psicopedagogica 
Dellagiulia Antonio, Dir. 
 

 

Facoltà di Filosofia 
Istituto di Scienze della Religione 
Marin Maurizio, Dir. 
Alessi Adriano 
Kuruvachira Jose 
Thuruthiyil Scaria 

Istituto di Scienze Sociali  
e Politiche 
Abbà Giuseppe, Dir. 
Kureethadam Joshtrom 
Rosón Galache Luis 
 

 
Facoltà di Diritto Canonico 

Istituto Storico di Diritto Canonico 
Sabino Ardito, Dir. 
 
 

Interfacoltà 
Comitato per la Ricerca 
Anthony Francis-Vincent, Dir. 
Cavagnari Gustavo 
Cepeda Emiro 
Farina Andrea 
Kuruvachira Jose 
Lewicki Tadeusz 
Roson Galache Luis 
 

Centro Servizi Informatici  
e Telematici 
Bonardi Giorgio, Dir. 
Pasqualetti Fabio 
Prandini Ottavio 
 
 
Centro Studi Don Bosco 
Vojtas Michal, Dir. 
Giraudo Aldo 
Casella Francesco 
Wirth Morand 
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GRUPPI GESTORI 
 

Facoltà di Scienze dell’Educazione 
Pedagogia e Comunicazione 
Casella Francesco, Coord. 
Mastromarino Raffaele 
Vojtas Michael 
Zanni Natale 
Studente 
Pedagogia per la Formazione 
delle vocazioni 
Roggia Giuseppe, Coord. 
De Luca Maria Luisa 
Gahungu Méthode 
Llanos Mario 
Quinzi Gabriele 
Studente 
Pedagogia sociale 
Quinzi Gabriele, Coord. 
Cursi Giancarlo 
de Nitto Carla 
Grajales Wilfredo 
Orlando Vito 
Vettorato Giuliano 
Studente 
Pedagogia per la Scuola 
e la Formazione professionale 
Bay Marco, Coord. 
Colasanti Anna Rita 
Comoglio Mario 
Grajales Wilfredo 
Grządziel Dariusz 
Melogno Sergio 
Zanni Natale 
Studente 
Psicologia dell’Educazione - 1° ciclo 
Formella Zbigniew, Coord. 
Dellagiulia Antonio 

Mastromarino Raffaele 
Messana Cinzia 
Schietroma Sara 
Tognacci Stefano 
Wierzbicki Mirosław 
Studente 
Psicologia dell’Educazione - 2° ciclo 
Gambini Paolo, Coord. 
Colasanti Anna Rita 
De Luca Maria Luisa 
de Nitto Carla 
Vettorato Giuliano 
Studente 
Educazione Religiosa - 1° ciclo 
Pastore Corrado, Coord. 
Montisci Ubaldo 
Moral de la Parte José Luis 
Romano Antonino 
Wierzbicki Miroslaw 
Studente 
Scuola Superiore di Specializza-
zione in Psicologia clinica 
Messana Cinzia, Dir. 
Bianchini Susanna 
Dellagiulia Antonio 
De Luca Maria Luisa 
Gambini Paolo 
Inglese Rita 
Scoliere Maria Innocenza 
Studente 
Consiglio Organizzativo  
di Dottorato 
Llanos Mario, Dir. 
de Nitto Carla 
Quinzi Gabriele 
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Facoltà di Teologia 
 
Dottorato 
Anthony Francis-Vincent, Coord. 
Escudero Antonio 
García Jesús Manuel 
Fernando Sahayadas 
 
 

Interfacoltà 
 
Curricolo: Formazione dei formatori 
e degli animatori vocazionali 
Roggia Giuseppe, Coord. 
García Jesús Manuel 
Llanos Mario 
Studente 
 
 
Commissione per la Promozione della qualità 
e di valutazione universitaria 
Orlando Vito, Coordinatore del Gruppo di valutazione  
Llanos Mario, Direttore dell’Ufficio per la promozione della qualità 
Fernando Sahayadas 
Kureethadam Joshtrom 
Pudumai Doss Jesu 
Filacchione Penelope 
Alvati Cosimo 
 



 

ISTITUTI  AGGREGATI, 

AFFILIATI  E  SPONSORIZZATI 
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FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
 

 
Istituti Teologici Aggregati 

 
1. Istituto Teologico «S. Tommaso d’Aquino» 

Messina - Italia 
Preside: Prof. Giuseppe CASSARO, SDB 
Ind.: Via del Pozzo, 43 - C.P. 28 

98121 Messina - ITALIA 
Tel. 090.369.11.11 - Fax 090.369.15.20 
E-mail: itst@itst.it 
 

2. Sacred Heart Theological College 
Shillong - India 

Preside: Prof. Barnes Lister MAWRIE, SDB 
Ind.: Sacred Heart Theological College 
Mawlai, Shillong 793 008 

Meghalaya - INDIA 
Tel. (0091-364) 255.03.15 - Fax (0091-364) 255.01.44 
E-mail: presidentshtc@dataone.in 
 

3. Salesian Studentate of Theology «Kristu Jyoti College» 
Bangalore - India 
Preside: Prof. Jude Joseph POOPPANA, SDB 
Ind.: Kristu Jyoti College 
Bosco Nagar, Krishnarajapuram 

Bangalore 560 036 - INDIA 
Tel. (0091-80) 256.100.12 - Fax (0091-80) 256.120.12 
E-mail: pooppana@gmail.com 
 

4. Instituto de Teología para Religiosos - ITER 
Caracas - Venezuela 
Rettore: Prof. P. Oswaldo Ramon MONTILLA PERDOMO, OP 
Ind.: 3ª Avenida con 6ª Transversal (H. Benaim Pinto) 
Apartado 68865 - Altamira 

Caracas 1062-A - VENEZUELA 
Tel. (0058-212) 261.85.84 - Fax (0058-212) 265.05.05 
E-mail: oswaldo.montilla@gmail.com 
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Istituti Teologici Affiliati 
1. Instituto Teológico Salesiano 

Guatemala - C.A. 
Preside: Prof. Javier Adolfo RIVAS ZAVALETA, SDB 
Ind.: Instituto Teológico Salesiano 

20 Avenida 13-45, Zona 11 
01011 Guatemala, - GUATEMALA C.A. 
Tel. (00502-2) 4737.395 - Fax (00502-2) 4737.543 
E-mail: favbsdb@gmail.com 

 
2. Don Bosco Center of Studies 

Manila - Filippine 
Preside: Prof. Rafael DELA CRUZ, SDB 
Ind.: Don Bosco Center of Studies 

P.O. Box 8206 C.P.O. 
1700 Parañaque City, Metro Manila - FILIPPINE 
Tel. (0063-2) 823.32.90 - Fax (0063-2) 822.36.13 
E-mail: drelysan@yahoo.com 

 
3. Instituto Teológico Pio XI 

São Paulo - Brasile 
Preside: Prof. Mauricio Tadeu MIRANDA, 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) 383.185.74 
E-mail: secretaria@institutoteologico.org.br 

 
4. Instituto Teológico Salesiano «Cristo Resucitado» 

Tlaquepaque, Jal. - Messico 
Preside: Prof. Sergio DE LA CRUZ LOERA, SDB 
Ind.: Instituto Teologico Salesiano 

Tonalá 344 – Apdo. Postal 66 
45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal. - MESSICO 
Tel. (0052-3) 657.45.55 - Fax (0052-3) 635.54.54 
E-mail: teologia_its@yahoo.com.mx 

 
5. Instituto Santo Tomás de Aquino 

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

Rua Itutinga, 300 - 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 
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6. Institut de Theologie Saint François de Sales 
Lubumbashi - R.D. Congo 
Preside: Prof. Jean-Luc VANDE KERKHOVE, SDB 
Ind.: Institut St. François de Sales 

B.P. 882 Lubumbashi - R.D. CONGO 
c/o Procure des Missions BP 17 
Wespelaarsebaan, 250 
B-3190 Boortmeerbeek - BELGIO 
Tel. e Fax (00243) 970.176.94 
E-mail: ifrasalpres@gmail.com 

 
7. Instituto Superior de Estudios Teológicos “Cristo Buen Pastor” ISET 

Buenos Aires - Argentina 
Preside: Prof. Juan PICCA, SDB 
Ind.: Instituto Superior de Estudios Teológicos 

Hipólito Yrigoyen 3951 
C1208ABG Buenos Aires - ARGENTINA 
Tel. (0054-11) 498.174.80 - Fax (0054-11) 498.374.64 
E-mail: secretariaiset@cesbaires.com.ar 

 
8. Istituto Teologico Salesiano “Filippo Rinaldi” 

Ho Chi Minh - Vietnam 
Preside: Prof. Nguyen VAN AM, SDB 
Ind.: Istituto Teologico “Filippo Rinaldi” 

Xuan Hiep – Thu Duc – Tp. Ho Chi Minh - VIETNAM 
Tel. (0084) 08.372.406.68 
E-mail: amsdb1955@gmail.com 

 
9. Don Bosco Theological Centre - DBTC 

Kavarapettai - India 
Preside: Prof. Emmanuel MADDHICHETTY, SDB 
Ind.: Don Bosco Theological Centre 

Bosco Nagar, Panpakkam 
Kavarapettai, Tiruvallur (Dt) 601 206 - INDIA 
Tel. (0091-44) 279.252.32 
E-mail: dbtckvpet@gmail.com 

 
10. Salesian Theological College “Don Bosco Utume” 

Nairobi - Kenya 
Preside: Prof. Krzysztof OWCZAREK, SDB 
Ind.: Don Bosco Utume 

P.O. Box 24370 Karen 
00502 Nairobi - KENYA 
Tel. (00254-73) 4330.037 
E-mail: dbutumedean@yahoo.com 
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Istituti Teologici Sponsorizzati 
1. Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco 

Barcelona - Spagna 
Director: Prof. Jordi LATORRE i CASTILLO, SDB 
Ind.: Avda. Card. Vidal i Barraquer, 1 

E-08035 Barcelona - SPAGNA 
Tel. (0034-93) 429.18.03 - Fax (0034-93) 420.88.17 
E-mail: direccio@marti-codolar.org 

 
2. Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia 

Messina - Italia 
Direttore: Prof. Giovanni RUSSO, SDB 
Ind.: Via del Pozzo, 43 - C.P. 28 

98121 Messina - ITALIA 
Tel. 090.369.11.11 - Fax 090.369.15.20 
E-mail: bioeticalab@itst.it 
 

 
 
 
 

FACOLTÀ DI FILOSOFIA 
 
 

Istituti Filosofici Aggregati 
 
1. Salesian Institute of Philosophy «Divyadaan» 

Nasik - India 
Preside: Prof. Robert PEN, SDB 
Ind.: Salesian Institute of Philosophy 

Don Bosco Marg, College Road 
Nashik 422 005 - INDIA 
Tel. (0091-253) 257.60.75 
E-mail: robertpen.sdb@gmail.com 

 
2. Département de Philosophie «Institut Catholique» 

Yaoundé - Camerun 
Directeur: Prof. P. Kizito FORBI 
Ind.: B. P. 11628 

Yaoundé - CAMERUN 
Tel. (00237) 223.74.00 - Fax (00237) 223.74.02 
E-mail: fphilo@ucac.ac 
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Istituti Filosofici Affiliati 
 
1. 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) 
Tel. 030.253.01.10 - Fax 030.253.31.90 
E-mail: pzini@salesiani.it 

 
2. Institut de Philosophie «Saint-Joseph-Mukasa» 

Yaoundé - Camerun 
Recteur: Prof. P. Richard NGONO EDJILI, SAC 
Ind.: Nkol - Bisson B.P. 185 

Yaoundé - CAMERUN 
Tel. (00237) 222.375.31 
E-mail: ipsjmukasa@yahoo.fr 
 

3. Centre Saint-Augustin 
Dakar-Fann - Sénégal 
Recteur: Prof. P. Joseph NDONG, OMI 
Ind.: Villa Contigué au Village SOS 

B.P. 15222 - Dakar-Fann, SÉNÉGAL 
Tel. (00221) 824.61.34 - Fax (00221) 825.59.90 
E-mail: diraugus@orange.sn 

 
4. Instituto de Teología para Religiosos - ITER-FILOSOFIA 

Caracas - Venezuela 
Rettore: Prof. P. Oswaldo MONTILLA, OP 
Ind.: 3a Avenida con 6a Transversal (H. Benaim Pinto) 

Apdo 68865 - Altamira 
Caracas 1062-A - VENEZUELA 
Tel. (0058-212) 261.85.84 - Fax (0058-212) 265.32.64 
E-mail: oswaldo.montilla@gmail.com 
 

5. Don Bosco Institut of Philosophy 
Ibadan - Nigeria 
Rettore: Prof. P. Kuzhandai Easu FRANKLIN, SDB 
Ind.: Salesians of Don Bosco 

Ogungbade Village - P.O. Box 7508 
Ibadan, Oyo State - NIGERIA 
Tel. (00234) 08.03.32.76.108 
E-mail: dbip.ibadan@gmail.com 
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6. Istituto Filosófico Aristotélico-Tomista (IFAT) 
Caieras - Brasile 
Preside: Prof. P. Roberto José MERIZALDE ESCALLON, EP 
Ind.: Rua Havai, 430 

07700-000 Santa Inês - Caieiras, SP - BRASILE 
Tel. (0055-11) 2256.9377 
E-mail: ifat@virgofloscarmeli.org 
 
 
 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

 
Istituti Aggregati 

 
1. Istituto Universitario Salesiano Venezia - IUSVE 

Venezia - Italia 
Preside: Prof. Arduino SALATIN 
Ind.: Via dei Salesiani, 15 

30174 Venezia-Mestre - ITALIA 
Tel. 041.549.85.03 - Fax 041.549.85.04 
E-mail: segreteria@iusve.it; presidenza@iusve.it 

 
 

Istituti Affiliati 
 
1. Istituto Universitario Salesiano Torino – IUSTO “Rebaudengo” 

Torino - Italia 
Preside: Prof. Ezio RISATTI, SDB 
Ind.: Piazza Conti di Rebaudengo, 22 

10155 Torino - ITALIA 
Tel. 011.234.00.83 - Fax 011.230.40.44 
E-mail: segreteria@rebaudengo.it 
 

2. Scuola Superiore di Scienze dell’Educazione “Don Bosco” - SED 
Firenze - Italia 
Preside: Prof. Andrea BLANDI 
Ind.: Via Piana, 3/C 

50124 Firenze - ITALIA 
Tel. 055.503.41 - Fax 055.503.42.34 
E-mail: segreteria@sed-firenze.it 
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3. Istituto Superiore Universitario 
 di Scienze Psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo” (IPU) 

Vitorchiano - Italia 
Preside: Prof. Nicolò PISANU 
Ind.: via Ortana, 19 

01030 Vitorchiano VT - ITALIA 
Tel. 0761.371.045 – Fax 0761.373.121 
E-mail: presidenza@istitutoprogettouomo.it 

 
 
 
 

Istituti Sponsorizzati 
 
1. Istituto di Formazione e Ricerca 
 per Educatori e Psicoterapeuti IFREP-93 

Roma - Italia 
Direttore: Prof.ssa Susanna BIANCHINI 
Ind.: p.zza Ateneo Salesiano, 1 

00139 Roma - ITALIA 
Tel. 06.872.90.211 
E-mail: direzione.ifrep93@irpir.it 
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SCADENZE IMPORTANTI 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2014-2015 

 
 

Gli studenti tengano presente che le scadenze sotto elencate sono tas-
sative. Il non rispettarle scrupolosamente può comportare gravi danni allo 
studente, fino alla perdita di un semestre dell’anno accademico. 
 
10 ottobre 2014. Termine delle immatricolazioni ed iscrizioni al 1º semestre. 
Ultima scadenza per la consegna del «Piano di studio» e per presentare la ri-
chiesta di sussidi. 

20 ottobre 2014. Scade il termine per la presentazione delle domande di di-
spense da discipline, esami, ecc. dell’anno in corso. 

19 dicembre 2014. Ultimo giorno per la presentazione delle domande per tutti 
gli esami della sessione invernale. 

14 gennaio 2015. Scade il termine per la consegna delle Esercitazioni di 
Baccalaureato, Licenza e Diploma per la sessione invernale d’esame. 

20 febbraio 2015. Scade il termine per il versamento della seconda rata delle 
tasse e consegna in Segreteria della ricevuta del versamento valevole come 
iscrizione al 2° semestre. 

20 febbraio 2015. Scade il termine delle nuove immatricolazioni per gli 
studenti che iniziano a studiare da febbraio e il termine per presentare la 
richiesta di sussidi. 

20 febbraio 2015. Scade il termine, per gli iscritti a febbraio, per presentare il 
«Piano di studio» e la richiesta di dispensa da discipline, esami, ecc. 

4 maggio 2015. Scade il termine per presentare le domande per gli esami della 
sessione estiva. 

15 maggio 2015. Ultimo giorno per la presentazione delle Esercitazioni di 
Baccalaureato, Licenza e Diploma per la sessione estiva degli esami. 

1 settembre 2015. Scade il termine per la presentazione delle domande per 
tutti gli esami della sessione autunnale e delle Esercitazioni di Baccalaureato, 
Licenza e Diploma per gli esami della stessa sessione. 
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IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONI 
 
1. Gli Studenti (St 34; Ord 54) 
 

Gli Studenti si distinguono in: 
1. Ordinari: se tendono al conseguimento dei Gradi Accademici (Bac-

calaureato, Licenza, Dottorato) presso qualche Facoltà dell’Università. 
2. Straordinari: se frequentano corsi di Diploma; se frequentano tutte o 

in parte le lezioni, ma non hanno i requisiti per accedere ai Gradi Accademici, 
o non intendono conseguirli. 

3. Fuori corso: 
a) gli studenti che, avendo frequentato un intero ciclo di studi, non 

hanno ancora superato tutti gli esami e le prove prescritte per il conseguimento 
del grado accademico conclusivo del ciclo; 

b) gli studenti che alla conclusione dell’anno accademico, pur tro-
vandosi in possesso dei requisiti per iscriversi all’anno successivo, non si val-
gono di questo diritto nei termini previsti dalla Segreteria Generale per la du-
rata dell’interruzione degli studi. 

Non possono rimanere fuori corso oltre i cinque anni. 
4. Ospiti: coloro ai quali è concesso di seguire uno o più corsi per un 

determinato periodo di tempo; potranno ricevere, al termine, un attestato di 
frequenza da parte della Segreteria Generale. 
 
2. Iscrizioni 
 
a) SCADENZE (Ord 59) 

Le immatricolazioni e le iscrizioni si effettuano presso l’Ufficio della 
Segreteria Generale dell’Università dal 1º settembre al 10 ottobre per il primo 
semestre; dal 19 gennaio al 27 febbraio per il secondo semestre. 
 
b) PRIMA ISCRIZIONE (Ord 55) 
Documenti richiesti per gli studenti Ordinari e Straordinari: 

1) Certificato di nascita su carta semplice (o fotocopia del passaporto od 
altro documento da cui risultino il cognome e nome esatti dello studente). 

2) Permesso di soggiorno in Italia, per motivi di studio (per studenti esteri). 
3) Titolo di studio base, per tutte le Facoltà: Diploma di studi superiori 

pre-universitari (che ammetta all’Università nella propria nazione), o un titolo 
universitario. 

4) Titolo di studio specifico: Diploma richiesto dal Grado Accademico a 
cui si intende iscriversi. 
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N.B. *Il documento deve essere quello ufficiale rilasciato dall’Istituto in cui 
furono compiuti gli studi. 
 **Gli studenti esteri debbono presentare il Titolo di studio tradotto in 
lingua italiana, autenticato e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare 
Italiana residente nel Paese di origine, con la dichiarazione della validità del 
Titolo per l’ammissione all’Università. 

 
5) Una fotografie formato tessera, su fondo chiaro (sul retro scrivere in 

stampatello cognome e nome). 
6) Domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria Generale. 
7) Scheda personale, su modulo fornito dalla Segreteria Generale. 
8) Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa, comprensiva di 

iscrizione ed esami. 
9) Attestato rilasciato dall’Ordinario o dal suo Delegato per gli ECCLE-

SIASTICI, RELIGIOSI ed i SEMINARISTI, in cui si dichiari che lo studente è ido-
neo, per la condotta morale, ad essere iscritto. Per i LAICI tale attestato dovrà 
essere rilasciato da una persona ecclesiastica. 

10)  Certificato annuale di extracollegialità, rilasciato dal Vicariato di 
Roma, per i sacerdoti diocesani dimoranti in Roma, fuori dei convitti e collegi 
loro destinati. 

11)  Autorizzazione scritta del Decano della Facoltà (Ord 55, § 3,1). 
 
c) ISCRIZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA (Ord 58) 

1) Permesso di soggiorno in Italia, rinnovato. 
2) Domanda di iscrizione effettuata online (sas.unisal.it). 
3) Ricevuta del pagamento (cfr. sopra, al n. 8). 
4) Per gli Ecclesiastici diocesani: Certificato Annuale di Extracollegialità 

(cfr. sopra, al n. 10). 
5) Piano di studio. 
 

N.B. - Non saranno accettate domande di iscrizione ai vari corsi se non cor-
redate di tutti i documenti richiesti. 

 - Non è ammessa l’iscrizione contemporanea in diverse Facoltà con 
l’intento di conseguirvi Gradi Accademici (NAp 25 § 2). 

 
d) ESAMI PREVI ALL’ISCRIZIONE (Ord 58) 

(le date vengono comunicate di anno in anno dalla Segreteria Generale dell’UPS) 
1) sono tenuti a dare l’esame di italiano tutti gli studenti non italiani se-

condo le norme delle rispettive Facoltà (Ord 56 § 2,3); 
2) sono tenuti all’esame di ingresso gli studenti di Psicologia dell’edu-

cazione nella Facoltà di Scienze dell’Educazione e gli studenti della Facoltà di 
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Scienze della Comunicazione Sociale; 
3) sono tenuti a un esame previo gli studenti che si iscrivono al secondo 

ciclo della Facoltà di Teologia che non hanno conseguito il Baccalaureato in 
Teologia con un minimo di 24/30 o che presentino un certificato di studi se-
minaristici equivalenti (St 80 § 2, Ord 141 § 2,1); 

4) in alcuni casi le Facoltà di Scienze dell’Educazione e di Filosofia ri-
chiedono un esame di idoneità previo all’iscrizione (Ord 216 § 1 e 242 § 2). 
 
 
3. Frequenza delle lezioni (Ord 60 § 2) 
 

Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni dei corsi ai quali 
sono iscritti. 

Coloro che non intervengono, per qualsiasi motivo, ad almeno due terzi 
delle lezioni di un corso, non possono presentarsi agli esami finali dello stesso. 
 
 
4. Piani di Studio (Ord 81) 
 

1. La scheda del «Piano di studio» assume valore di iscrizione alle di-
scipline. Lo studente sarà perciò ammesso a sostenere gli esami solo di quelle 
segnate su tale scheda. 

2. Il «Piano di studio» annuale vincola lo studente alla frequenza e agli 
esami delle discipline e delle esercitazioni di seminario e di tirocinio ivi se-
gnate. 

3. Sulla scheda del «Piano di studio» si segnino perciò solo le discipline 
e le esercitazioni di seminario e di tirocinio di cui si intende dare l’esame. 

4. Se uno studente vuol frequentare una disciplina senza darne l’esame, 
lo indichi accanto al numero di serie con una «L.U.» = libero uditore. Lo stu-
dente potrà dare l’esame di tale disciplina avvertendo esplicitamente la Se-
greteria Generale al momento di fare la domanda d’esame. Il voto, in tale 
caso, sarà segnato sui Certificati, ma non entra nel computo delle medie per la 
votazione finale di grado, salvo esplicita autorizzazione data per scritto dal 
Decano della Facoltà, o, per il Dipartimento di PGC, dal Coordinatore. 

5. Il «Piano di studio», una volta consegnato, è, di regola, irreformabile. 
Sono consentite variazioni solo con autorizzazione del Decano della Facoltà, 
o, per il Dipartimento di PGC, del Coordinatore, entro la prima settimana 
dall’inizio del semestre. 

6. Scadenza di consegna: entro i tempi prescritti (cfr. sopra pag. 21). 
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5. Dispense da corsi, esami ecc. (Ord 157; 187) 
 

1. Per gli studenti provvisti di Titoli Universitari, come per quelli che 
hanno frequentato, presso altre Università o Facoltà universitarie, discipline 
affini o previste da qualche curricolo delle Facoltà, sono possibili dispense da 
frequenza ed esami di tali discipline e dal numero di semestri od anni richiesti 
per il conseguimento dei Gradi Accademici, a giudizio del Consiglio di Fa-
coltà, purché tali Corsi di Studi siano già definitivamente conclusi, e gli inse-
gnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati possano essere, per la 
loro affinità, valutati ai fini dell’abbreviazione. 

Alla domanda per ottenere tali dispense o abbreviazioni di frequenza do-
vrà essere allegato: 

a) un Certificato originale della Scuola, con l’elenco degli esami soste-
nuti e dei voti conseguiti; 

b) documentazione con il contenuto dei corsi. 
Le Autorità accademiche esamineranno caso per caso le domande pre-

sentate alla Segreteria Generale. 
 
2. Le domande di dispense ed esenzioni di ogni genere riguardanti il cur-

ricolo accademico, indirizzate al Rettore, ai Decani ed ai Consigli di Facoltà, 
devono essere consegnate tramite la Segreteria Generale. Esse sono soggette 
al versamento del contributo di Euro 5,00. 

Non si terrà conto di nessuna concessione, dispensa, ecc. riguardanti il 
curricolo accademico, di cui non consti chiara documentazione scritta in Se-
greteria Generale e di cui non sia stata data copia scritta dalla Segreteria allo 
studente. 
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TASSE E CONTRIBUTI 
 Per l’anno accademico 2014-2015, l’importo complessivo delle tasse, da 
versare mediante l’apposito bollettino di c/c postale, è il seguente: 

A. TASSE ACCADEMICHE 

Facoltà di Teologia 
 1º ciclo - Baccalaureato: 1ª rata 2ª rata 
 1ºe 2° corso   ........................  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
 3º     »           .........................  Euro 2.150,00 1.075,00 1.075,00  
 2º ciclo - Licenza: 
 1º  corso   .............................  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
 2º     »      ..............................  Euro 2.200,00 1.100,00 1.100,00  
 3º ciclo - Dottorato: 
 All’iscrizione  ..........................................................  Euro  2.900,00 
 Alla consegna della Tesi .........................................  Euro  1.600,00  
 4º Ist. Sup. Scienze Religiose:   1ª rata 2ª rata 
 Anno con Diploma  .............  Euro 2.150,00 1.075,00 1.075,00 
 Anno con Magistero  ...........  Euro 2.200,00 1.100,00 1.100,00  
 5º per i Centri aggregati e affiliati: 
 1° ciclo (Baccalaureato, Diplomatura)  ...................  Euro    130,00 
 2° ciclo (Licenza, Licenciatura)  ..............................  Euro    150,00  
 6º per i Centri sponsorizzati (SSSBS di Messina):  
 Iscrizione  .................................................................  Euro    100,00 
 Rilascio del diploma  ................................................  Euro    100,00 
 
Facoltà di Scienze dell’Educazione 
Esame d’ammissione al curricolo di psicologia  ......................  Euro      25,00 

 1º ciclo – Baccalaureato-Laurea: 1ª rata 2ª rata 
 1º e/o 2° corso    ..................  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
 Anno di Baccalaureato  .......  Euro 2.150,00 1.075,00 1.075,00  
 2º ciclo – Licenza-Laurea specialistica: 
 1º e/o 2° corso  ....................  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
 Anno di Licenza   ................  Euro 2.200,00 1.100,00 1.100,00  
 3º ciclo - Dottorato: 
 All’iscrizione  ...........................................................  Euro 2.900,00 
 Alla consegna della Tesi ..........................................  Euro 1.600,00 



 TASSE E CONTRIBUTI 25 

 4º Scuola Superiore di specializzazione in Psicologia clinica: 
 Esame d’ammissione  ...............................................  Euro      40,00 
 Iscrizione  .................................................................  Euro 1.500,00 
 Partecipazione alle attività (in 7 rate)  ......................  Euro 2.030,00 
 
 5º per i Centri affiliati, aggregati e sponsorizzati:  
 Iscrizione annuale  ....................................................  Euro    100,00 
 Rilascio del diploma  ................................................  Euro    100,00 
 
Facoltà di Filosofia: 

 1º ciclo – Baccalaureato/Diploma: 1ª rata 2ª rata 
 1º e/o 2° corso    ......................    Euro 1.950,00 975,00 975,00 
 Anno di Bacc./Diploma ............. Euro 2.150,00 1.075,00 1.075,00 
 2º ciclo - Licenza: 
 1º  corso   ............................  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
 2º     »       ............................  Euro 2.200,00 1.100,00 1.100,00 
 3º ciclo - Dottorato: 
 All’iscrizione  ...........................................................  Euro 2.900,00 
 Alla consegna della Tesi  ..........................................  Euro 1.600,00 
 Scuola di Formazione Superiore in Filosofia: 
 1º e/o 2° anno   .......................  Euro 600,00 300,00 300,00 
 Centri aggregati ed affiliati: 
 1° ciclo 1° anno .....................................................  Euro    105,00 
  2° anno .....................................................  Euro    130,00 
 2° ciclo  .....................................................................  Euro    150,00 
 
 
Facoltà di Diritto Canonico 

 Biennio filosofico-teologico propedeutico al 2º ciclo: 1ª rata 2ª rata 
 1º e/o 2° corso     .................  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
 

 2º ciclo - Licenza: 
 1º e/o 2° corso  ....................  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
 Anno di Licenza   ...............  Euro 2.200,00 1.100,00 1.100,00 
 

 3º ciclo - Dottorato: 
 All’iscrizione  ...........................................................  Euro 2.900,00 
 Alla consegna della Tesi  ..........................................  Euro 1.600,00 
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Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche 
 1º ciclo - Baccalaureato: 1ª rata 2ª rata 
 1ºe 2° corso   ........................  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
 3º     »           .........................  Euro 2.150,00 1.075,00 1.075,00  
 2º ciclo - Licenza: 
 1º  corso   .............................  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
 2º     »      ..............................  Euro 2.200,00 1.100,00 1.100,00  
 3º ciclo - Dottorato: 
 All’iscrizione  ...........................................................  Euro 2.900,00 
 Alla consegna della Tesi ..........................................  Euro 1.600,00 
 
Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale 
 1º ciclo – Baccalaureato-Laurea: 1ª rata 2ª rata 
 1º e/o 2° corso    ..................  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
     tassa di laboratorio  .........  Euro    550,00 275,00 275,00 
 Anno di Baccalaureato  .......  Euro 2.150,00 1.075,00 1.075,00 
     tassa di laboratorio  .........  Euro 1.100,00 550,00 550,00  
 2º ciclo - Licenza: 
 1º corso   ..............................  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
     tassa di laboratorio  .........  Euro 1.100,00 550,00 550,00 
 2º corso   ..............................  Euro 2.200,00 1.100,00 1.100,00 
     tassa di laboratorio  .........  Euro 1.100,00 550,00 550,00  
 3º ciclo - Dottorato: 
 All’iscrizione  ...........................................................  Euro 2.900,00 
 Tassa di laboratorio (da versare al 2° anno dell’iscrizione) Euro    550,00 
 Alla consegna della Tesi ..........................................  Euro 1.600,00 
 
Corsi di Diploma 
    1ª rata 2ª rata 
 Anno senza diploma  ...........  Euro 1.950,00 975,00 975,00 
 Anno con diploma  ..............  Euro 2.150,00 1.075,00 1.075,00  
Corsi di Lingue moderne  .........................................................  Euro  250,00 

Studenti Ospiti: Iscrizione (da pagare una volta all'anno)  .............  Euro    50,00 
 Per ogni credito ECTS  ..................................  Euro    20,00 

Iscrizione studenti fuori corso (annuale)  ......................................  Euro  400,00 
                                                 (semestrale)  ...................................  Euro  200,00 
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B. DIRITTI DI MORA PER RITARDATA ESPLETAZIONE  
DI PRATICHE: 

 - Fino a 15 giorni  ...................................................................  Euro    10,00 
 - Fino a 30 giorni  ...................................................................  Euro    25,00 
 - Oltre i 30 giorni  ...................................................................  Euro    50,00 
 
C. DOMANDA DI DISPENSE ED ESENZIONI  .....................  Euro      5,00 
 
D. RIPETIZIONI ESAMI: 
 - di profitto  ............................................................................  Euro    25,00 
 - di Baccalaureato  ..................................................................  Euro    80,00 
 - di Licenza  ............................................................................  Euro  100,00 
 - Nuova dissertazione scritta  .................................................  Euro  130,00 
 - Nuova difesa  .......................................................................  Euro  180,00 
 
E. ESAMI FUORI SESSIONE: 
 - di profitto  ............................................................................  Euro  100,00 
 - di grado  ...............................................................................  Euro  150,00 
 
F. CONTRIBUTI PER RILASCIO DOCUMENTI: 
 Certificati: 
 - semplici (di iscrizione e frequenza)  ..................................  Euro      3,00 
 - con voti parziali  ................................................................  Euro    10,00 
 - con voti di tutto il corso  ....................................................  Euro    18,00 
 - di grado  ............................................................................  Euro    10,00 
 - con urgenza  ......................................................................  Euro      5,00 
 Fascicolo con programmi dei corsi:  ...................................  Euro    25,00 
 Diplomi: 
 - di Baccalaureato (certificato sostitutivo)  ...............................  Euro    50,00 
 - di Licenza (certificato sostitutivo)  .........................................  Euro    80,00 
 - di Dottorato  ......................................................................  Euro  130,00 
 - di corsi vari  .......................................................................  Euro    25,00 
 - di Qualificazione professionale  ........................................  Euro  100,00 
 - di Specializzazione in Orientamento  ................................  Euro  100,00 
 - di Specializzazione in Psicoterapia  ..................................  Euro  100,00 

G. DUPLICATO TESSERA UPS  ..............................................  Euro    13,00 
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H. TASSE DELLA BIBLIOTECA: 

 1. Consultazione: 
a) Docenti e studenti dell’UPS e quelli ad essi assimilati a norma di 

Regolamento: gratis 
b) Esterni (Studiosi, Studenti di altre Università): 
 - tessera giornaliera:  ............................................................  Euro      2,00  
 - tessera mensile:  ..................................................................  Euro    15,00  
 - tessera semestrale:  ....................................................  Euro    40,00 
Agli studenti delle Università Pontificie e agli Ex-allievi dell’UPS è 
fatto lo sconto del 50%. 

 
(Approvate dal Senato Accademico il 18.06.2008, 20.06.2012) 
N.B. Le tasse versate non si restituiscono. 
Il versamento si faccia unicamente mediante i moduli di conto corrente postale 
forniti dalla Segreteria Generale oppure attraverso il bonifico bancario intestato 
a: Pontificio Ateneo Salesiano, p.zza Ateneo Salesiano 1 presso la Banca Popo-
lare di Sondrio, Ag. 19 di Roma. 
IBAN: IT76T0569603219000004600X29             SWIFT: POSOIT22XXX 
 
Al fine di attestare a terzi Enti il pagamento della tassa di iscrizione all'UPS è 
sufficiente la ricevuta del versamento effettuato a codesta Università (bonifico 
bancario, conto corrente postale) su cui deve essere esplicitata la causale di 
pagamento. 
 

NORME PER LA RICHIESTA DEI CERTIFICATI 
 

1. Ritirare in Segreteria Generale il modulo di richiesta e compilarlo in 
ogni sua parte. Indicare anche lo scopo a cui dovrà servire il certificato. 

2. Presentare in Segreteria Generale il modulo di richiesta compilato, 
versando l’importo fissato per la composizione (cfr. Tasse e Contributi, n. F). 

3. I certificati si possono ritirare dopo tre giorni lavorativi dalla data di 
richiesta. 

4. Se il certificato è richiesto di urgenza lo studente deve corrispondere, 
oltre le predette somme, l’importo di Euro 5,00. I certificati richiesti di ur-
genza possono essere ritirati il giorno lavorativo successivo a quello della 
richiesta. 

5. Chi chiedesse Certificati per lettera dovrà far pervenire contempora-
neamente alla richiesta l’importo tassa per la sua composizione, o la quietanza 
dell’avvenuto versamento. 
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ESAMI E GRADI ACCADEMICI 
 
1. Regolamento generale degli esami e prove 
 
Art. 1: Ammissione agli esami o prove (Ord 85) 
    §1. Lo studente che vuole sostenere l’esame o la prova richiesta, deve pre-
sentare domanda di ammissione all’esame o alla prova alla Segreteria Gene-
rale, su modulo fornito dalla stessa Segreteria, nei tempi da essa fissati. 
    §2. Spetta alla Segreteria Generale controllare se ci sono le condizioni per 
l’ammissione dello studente all’esame o prova, e cioè: 
    1. se lo studente è iscritto, in corso o fuori corso, e se ha sul proprio Piano 
di studio la disciplina di cui chiede di sostenere l’esame; 
    2. se lo studente ha frequentato effettivamente le lezioni del corso, semina-
rio o tirocinio, ed ha soddisfatto a tutte le prestazioni accademiche previste 
(allo studente che per qualsiasi motivo perda le lezioni per la durata corri-
spondente ad un terzo dell’intero semestre, o del singolo corso, tale semestre o 
corso non può venire attribuito in vista del conseguimento dei Gradi Acca-
demici). 
 
    §3.1. Verificato quanto disposto al paragrafo precedente, la Segreteria Ge-
nerale rilascia lo statino di esame o prova. In caso di non ammissione, il Se-
gretario Generale avvertirà lo studente. 
    2. Con lo statino rilasciato dalla Segreteria Generale, lo studente prenota, 
secondo le modalità fissate, il giorno in cui intende sostenere l’esame. 
     
    §4. La Segreteria Generale, d’intesa con la Segreteria di Facoltà, fisserà la 
sede, l’orario di esame o della prova e, se è il caso, il tempo richiesto. 
 
    §5.1. Spetta al Decano stabilire le commissioni d’esame. 
    2. Secondo le esigenze e l’importanza dell’esame, soprattutto di Dottorato, 
egli potrà invitare, previa intesa con il Rettore, esaminatori esterni alla Facoltà 
o alla Università. 
    3. La commissione per l’esame conclusivo di terzo ciclo è nominata dal 
Rettore, su proposta del Decano. 
 
Art. 2: Tempi degli esami o prove (Ord 86) 
    §1.1. Le tre sessioni di esami sono fissate, ogni anno, dal Consiglio di Uni-
versità, e pubblicate, a cura della Segreteria Generale, sul Calendario delle 
Lezioni; esse sono: sessione invernale, sessione estiva, sessione autunnale. 
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    2. Spetta ad ogni Facoltà determinare il numero degli appelli per sessione, 
che, di norma, saranno almeno due; i giorni fissati per l’esame dei singoli 
corsi, in ogni appello, corrisponderanno al numero degli studenti. 
    §2.1. Lo studente dovrà seguire attentamente l’orario d’esame fissato dalla 
Segreteria di Facoltà, a norma del § 4 dell’articolo precedente. 
    2. Lo studente che, iscritto, non si presenta al primo appello d’esame, può 
presentarsi all’eventuale secondo appello della medesima sessione. 
    §3. È data allo studente la possibilità di rinviare l’esame o la prova richiesta 
fino a due anni dopo la conclusione del ciclo corrispondente. 
    §4.1. Spetta al Consiglio di Facoltà, per motivi proporzionalmente gravi, 
autorizzare un esame fuori sessione. 
    2. Qualsiasi esame o prova fuori delle sessioni ordinarie e non autorizzato, è 
invalido ai fini del conseguimento del Grado Accademico o dell’eventuale 
Diploma. 
 
Art. 3: La seduta di esame o prova (Ord 87) 

    §1. Lo studente si presenterà all’esame o prova con il libretto personale. 

    §2.1. Il voto dell’esame sarà registrato, dal Docente nel verbale d’esame, e 
dalla Segreteria Generale sul libretto personale dello studente. 
    2. Tale voto verterà principalmente sull’esito del colloquio d’esame o della 
prova, ma pure sulle prestazioni accademiche del corso e sulla partecipazione 
attiva dello studente alle lezioni, esercitazioni e tirocini. 

    §3.1. Lo studente è libero di ritirarsi, sia durante l’esame orale, sia durante 
la prova scritta, di sua volontà o su invito degli esaminatori; in questi casi 
l’esame viene rimandato alla prossima sessione, o, a giudizio dell’esaminato-
re, al prossimo appello, fermo restando il disposto del § 3 dell’articolo prece-
dente. 
    2. Sul libretto personale non viene registrato il ritiro dello studente. 
    3. Se l’esame si svolge oralmente, a conclusione dell’esame, lo studente può 
rifiutare il voto, se positivo, al momento della sua comunicazione da parte del 
Professore e entro cinque giorni dalla chiusura della sessione in Segreteria 
Generale. 
    4. Se l’esame si svolge con prova scritta, lo studente ha facoltà di rifiutare il 
voto, se positivo, entro cinque giorni dalla chiusura della sessione in Se-
greteria Generale. 
    5. I Docenti devono consegnare i registri con i verbali d’esame ed i rispet-
tivi voti, entro cinque giorni dallo svolgimento dell’esame. 
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    §4.1. Lo studente che non raggiungesse la sufficienza in un esame o prova, 
con la conseguente segnalazione sul verbale d’esame, potrà ripetere l’esame o 
prova una sola volta. 
    2. Una seconda successiva insufficienza esclude lo studente dal corso acca-
demico per il conseguimento del Grado. Il Consiglio di Facoltà potrà giudicare 
sull’opportunità di ammettere lo studente ad una terza prova di esame. 
    3. Nel caso di cui al n.1, il voto definitivo è quello conseguito nell’ultimo 
esame o prova; solo questo viene considerato nella media accademica per il 
conseguimento del Grado. 
 
Art. 4: Valutazione e voti (Ord 90) 
    §1.1. Il voto di esame e della prova, viene trasmesso alla Segreteria Gene-
rale con il verbale relativo. 
    2. Il giudizio scritto riguardante l’esercitazione scritta di Baccalaureato, o di 
Licenza, la dissertazione dottorale, il lavoro conclusivo del corso di Diploma, 
viene trasmesso alla Segreteria Generale e ivi conservato. 
    3. Sul libretto personale dello studente sono registrati soltanto i voti. 
    §2.1. Il voto sarà espresso in trentesimi, in modo che il voto minimo di suf-
ficienza sia 18/30. 
    2. I voti e le qualifiche usate comunemente sono: 
       - da 18/30 a 20/30: probatus; 
       - da 21/30 a 23/30: bene probatus; 
       - da 24/30 a 26/30: cum laude probatus; 
       - da 27/30 a 29/30: magna cum laude probatus; 
       - 30/30: summa cum laude probatus. 
    3. Ulteriori determinazioni, con la precisazione delle proporzioni delle me-
die accademiche per il voto finale del ciclo di studio, sono stabilite negli Or-
dinamenti di Facoltà. 
 
2. Computo delle medie 
 
Facoltà di Teologia (Ord 159) 
    a) Baccalaureato: media aritmetica dei voti riportati nei tre anni; 
    b) Licenza: media ponderata con i seguenti coefficienti: corsi fondamentali 
e speciali (6), corsi opzionali (4), seminari e tirocini (8), esercitazione scritta e 
difesa orale (10); 
    c) Dottorato: media ponderata con i seguenti coefficienti: eventuali corsi 
(3), seminario di ricerca e tirocinio didattico (5), dissertazione scritta (15), di-
fesa orale (2). 



32 ESAMI E GRADI ACCADEMICI 

Facoltà di Scienze dell’Educazione (Ord 202, 204, 208) 
    a) Baccalaureato: media ponderata con i seguenti coefficienti: media dei 
voti della tesi (4), media dei voti della discussione orale (2), media dei voti dei 
corsi di 1º ciclo (14); 
    b) Licenza: media ponderata con i seguenti coefficienti: media dei voti della 
tesi (6), media dei voti della discussione orale (2), media dei voti dei corsi di 
2º ciclo (12); 
    c) Dottorato: media ponderata con i seguenti coefficienti: media dei voti 
della tesi dottorale (16), media dei voti della difesa della dissertazione (4). 
 
Facoltà di Filosofia (Ord 242) 
    a) Baccalaureato (triennale): media ponderata con i seguenti coefficienti: 
esame finale (2), media dei corsi di 1º ciclo (8); 
    b) Baccalaureato (triennale dopo quello biennale): media ponderata con i 
seguenti coefficienti: il titolo precedentemente conseguito (7), esame finale 
lectio coram (1), media dei corsi complementari di 1° ciclo (2); 
    c) Licenza: media ponderata con i seguenti coefficienti: media dei corsi del 
2º ciclo (7), esercitazione scritta (2), difesa orale (1); 
    d) Dottorato: media ponderata con i seguenti coefficienti: prestazioni acca-
demiche (2), dissertazione scritta (7), difesa orale (1). 
 
Facoltà di Diritto Canonico (Ord 259) 
    a) Baccalaureato: media aritmetica dei voti riportati nell’anno; 
    b) Licenza: 15% della media dei voti del 1º e 2º semestre, 15% della media 
dei voti del 3º e 4º semestre compresa la prova scritta, 20% del voto del-
l’esercitazione scritta, 50% del voto dell’esame conclusivo; 
    c) Dottorato: la valutazione finale è concordata dal Relatore e dai Correla-
tori sulla base della dissertazione. 
 
Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche (Ord 278) 
    a) Baccalaureato: media aritmetica dei voti riportati nel 1º ciclo; 
    b) Licenza: media ponderata con i seguenti coefficienti: media dei corsi e 
seminari del 2º ciclo (5), esercitazione scritta (3), difesa orale (2); 
    c) Dottorato: media ponderata con i seguenti coefficienti: media dei corsi 
del 3º ciclo (1), dissertazione scritta (6), difesa orale (1). 
 
Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale (Ord 287, 292, 294) 
    a) Baccalaureato (triennale): media ponderata con i seguenti coefficienti: 
media dei corsi e seminari del 1º ciclo (13), esercitazione scritta (5), difesa 
orale (2); 
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b) Licenza: media ponderata con i seguenti coefficienti: media del ciclo di 
Licenza (13); voto dell’esercitazione di Licenza (5); voto dell’esame orale di 
Licenza (2); 
 
c) Dottorato: media ponderata con i seguenti coefficienti: prestazioni acca-
demiche (4), dissertazione scritta (14), difesa orale (2). 
 
Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica (Ord 226) 
    a) Licenza: media ponderata con i seguenti coefficienti: media dei corsi 
comuni, seminari e tirocini (6), media dei corsi opzionali (3), esercitazione 
scritta (9), difesa orale (2); 
    b) Dottorato: media ponderata con i seguenti coefficienti: prestazioni acca-
demiche (4), dissertazione scritta (14), difesa orale (2). 
 
Istituto Superiore di Scienze Religiose (Ord 307) 
    Magistero: media ponderata con i seguenti coefficienti: media dei voti ri-
portati nei quattro anni (6), esercitazione scritta (6), difesa orale (2), esame 
orale finale (6). 
 
 
3. Gradi Accademici (St 46; Ord 88) 
 
I. BACCALAUREATO 
    Sono richiesti: la promozione in tutte le discipline; tutti gli esami orali pre-
scritti, e inoltre le prestazioni particolari per tale esame indicate negli Statuti 
ed Ordinamenti delle singole Facoltà. 
 
II. LICENZA 
    a) Si richiede quanto indicato al n. 3,I, e in più la esercitazione scritta di ri-
cerca scientifica, elaborata sotto la guida del Professore della disciplina scelta, 
e consegnata in tre copie (4 per la FSE e la FSCS) alla Segreteria Generale 
almeno un mese prima dell’inizio della sessione d’esami. 
    b) L’esame orale di Licenza si svolge davanti alla commissione dei profes-
sori designati dal Decano, e deve durare per circa un’ora. All’esame orale 
possono assistere sia i professori sia gli studenti. 
 
Il titolo e lo schema dell’esercitazione di Baccalaureato o di Licenza, al più 
tardi, entro il penultimo semestre di frequenza, devono essere presentati in 
Segreteria generale, controfirmati dal Docente relatore, perché vengano appro-
vati dal Consiglio di Facoltà. I ritardi sono soggetti a Tassa di mora. 
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III. DOTTORATO 
    a) Come sopra, al n. 3,I. 
    b) Il Candidato deve elaborare la Dissertazione scritta sotto la guida del 
Professore della disciplina scelta. 
    L’argomento della Dissertazione, scelto d’accordo con il Professore della 
materia, deve ottenere l’approvazione del Consiglio di Facoltà. A questo sco-
po, entro il primo anno, il candidato si rivolge alla Segreteria Generale per ri-
tirare l’apposito modulo e riconsegnarlo compilato. 
    Il candidato deve consegnare cinque copie della dissertazione scritta alla 
Segreteria Generale, almeno due mesi prima della difesa. La tesi sarà esami-
nata dal relatore e da altri due professori nominati dal Rettore su proposta del 
Decano. 
    c) La difesa della Dissertazione: la durata della difesa è limitata ad un’ora e 
si svolge davanti alla Commissione di quattro professori designati dal Rettore, 
su proposta del Decano. Il candidato presenta il proprio lavoro, il metodo se-
guito ed i risultati raggiunti per un tempo non superiore ai 20 minuti, e ri-
sponde alle domande, difficoltà, dubbi od obiezioni della Commissione. 
 
4. Diploma di Dottorato 
 
    a) Il candidato deve attenersi, nella preparazione del testo da stampare, alle 
osservazioni dei censori. Il testo così preparato, sia che si tratti dell’intera 
opera che dell’estratto di essa, dovrà essere consegnato al Segretario Generale, 
che ne curerà l’approvazione dei censori ed indicherà le altre modalità neces-
sarie per la stampa (testo del frontespizio, approvazioni ecclesiastiche, ecc.). 
    b) L’Estratto o la Tesi stampata dovrà contenere, oltre al testo e alle parti-
colari indicazioni del frontespizio, anche l’Indice generale e la Bibliografia 
della Dissertazione difesa. 
    c) Se viene stampato solo un Estratto, o parte della Tesi, esso dovrà constare 
di almeno 50 pagine, computando anche quelle del titolo, dell’introduzione, 
della bibliografia e degli indici. 
    d) Il formato del volume di Tesi o Estratto dovrà essere di 17x24 cm. 
    e) Il testo stampato deve essere inviato alla Segreteria Generale in 30 copie, 
dopo di che al candidato sarà rilasciato il diploma di Dottorato, se il volume 
inviato corrisponde ai requisiti richiesti. 
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5. Decadenze (Ord 89) 
    a) Il diritto al titolo dell’esercitazione di Baccalaureato e di Licenza decade 
dopo tre anni dalla sua approvazione. 
    b) Il diritto al titolo della dissertazione per il Dottorato decade dopo cinque 
anni dalla sua approvazione. 
    c) Dopo dieci anni dalla prima iscrizione come studente ordinario in un ci-
clo di una Facoltà si decade dal diritto di proseguire gli studi per il Grado ac-
cademico corrispondente. 
 
 
6. Corrispondenza fra voti e qualifica 
 

Qualifica Votazione 
30 10 100 110 U.S.A. 

PROBATUS 
 
 
BENE PROBATUS 
 
 
CUM LAUDE 
 
 
MAGNA CUM LAUDE 
 
 
SUMMA CUM LAUDE 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

6 
6.33 
6.66 
7 
7.33 
7.66 
8 
8.33 
8.66 
9 
9.33 
9.66 
10 

60 
63 
67 
70 
73 
77 
80 
83 
87 
90 
93 
97 

100 

66 
69.7 
73.3 
77 
80.7 
84.3 
88 
91.7 
95.3 
99 
102.7 
106.3 
110 

D. Pass 
(1 grade points) 
 
 
 
C. Good 
(2 grade points) 
 
 
B. Very good 
(3 grade points) 
 
A. Excellent 
(4 grade points) 
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GRADI ACCADEMICI E DIPLOMI 
L’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA conferisce i seguenti Gradi Accademici: 

1. Nella Facoltà di Teologia: 
    a) Magistero in Scienze Religiose. 
    b) Baccalaureato in Teologia. 
    c) Licenza in Teologia, con menzione di specializzazione in: 
 1. Teologia dogmatica. 
 2. Spiritualità. 
 3. Teologia spirituale: Studi salesiani 
 4. Teologia spirituale: Formazione dei formatori e animatori vocazionali. 
 5. Pastorale giovanile e Catechetica. 
 6. Pastorale biblica e liturgica. 
 7. Pastorale (Sez. Torino; Aggr. Caracas). 
 8. Spiritualità (Aggr. Caracas; Aggr. Shillong). 
 9. Catechetica (Aggr. Messina). 
 10. Missiologia (Aggr. Shillong). 
 11. Liturgia (Aggr. Bangalore). 
 12. Youth Ministry e Faith Education (Aggr. Bangalore). 
    d) Dottorato in Teologia, con menzione di specializzazione in: 
 1. Teologia dogmatica. 
 2. Spiritualità. 
 3. Teologia spirituale: Studi salesiani 
 4. Teologia spirituale: Formazione dei formatori e animatori vocazionali. 
 5. Pastorale giovanile e Catechetica. 
 6. Pastorale (studenti provenienti dalla Sez. Torino e Aggr. Caracas). 
 7. Pastorale biblica e liturgica 
 8. Catechetica (studenti provenienti dall’Aggr. Messina). 
 9. Missiologia (studenti provenienti dall’Aggr. Shillong). 
 10. Liturgia (studenti provenienti dall’Aggr. Bangalore). 
 
2. Nella Facoltà di Scienze dell’Educazione: 
    a) Baccalaureato in Scienze dell’Educazione, con menzione di: 
 1. Pedagogia e comunicazione. 
 2. Pedagogia per la formazione delle vocazioni. 
 3. Pedagogia sociale. 
 4. Pedagogia per la scuola e la formazione professionale. 
 5. Educazione religiosa. 
    b) Licenza in Scienze dell’Educazione, con menzione di specializzazione in: 
 1. Pedagogia e comunicazione. 
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 2. Pedagogia sociale. 
 3. Pedagogia per la scuola e la formazione professionale. 
 4. Pastorale giovanile e catechetica. 
 5. Formazione dei formatori e degli animatori vocazionali. 
   c) Dottorato in Scienze dell’Educazione, con menzione di specializzazione in: 
 1. Pedagogia e comunicazione. 
 2. Pedagogia per la formazione delle vocazioni. 
 3. Pedagogia sociale. 
 4. Pedagogia della scuola e della formazione professionale. 
 5. Pastorale giovanile e Catechetica. 
    d) Baccalaureato in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
    e) Licenza in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
    f) Licenza in Psicologia clinica e di comunità 
    g) Dottorato in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione. 
 
3. Nella Facoltà di Filosofia: 
    a) Baccalaureato in Filosofia. 
    b) Licenza in Filosofia, spec. in scienze storico-antropologiche. 
     Licenza in Filosofia, spec. in scienze umane e sociali. 
    c) Dottorato in Filosofia. 
 
4. Nella Facoltà di Diritto Canonico: 
    a) Licenza in Diritto Canonico. 
    b) Dottorato in Diritto Canonico. 
 
5. Nella Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche: 
    a) Baccalaureato in Lettere Cristiane e Classiche. 
    b) Licenza in Lettere Cristiane e Classiche. 
    c) Dottorato in Lettere Cristiane e Classiche. 
 
6. Nella Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale: 
    a) Baccalaureato in Scienze della Comunicazione Sociale. 
    b) Licenza in Scienze della Comunicazione Sociale. 
    c) Dottorato in Scienze della Comunicazione Sociale. 
 
    Per tutti i Gradi Accademici suddetti l’Università emette, dietro domanda 
degli interessati che hanno compiuto tutte le prescrizioni richieste, il rispettivo 
Diploma del conseguito Grado accademico, munito, ad validitatem, del Sigillo 
dell’Università e delle firme delle Autorità competenti, a norma degli Statuti 
ed Ordinamenti. 
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L’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA conferisce, inoltre, i seguenti Diplomi 
di qualificazione e di specializzazione: 
1. Nella Facoltà di Teologia: 
    a) Teologia. 
    b) Spiritualità. 
    c) Pastorale giovanile e Catechetica. 
    d) Scienze Religiose. 
    e) Specializzazione in Bioetica e Sessuologia (SSSBS di Messina). 
2. Nella Facoltà di Scienze dell’Educazione: 
    a) Metodologia pedagogica. 
    b) Pedagogia per la scuola e la comunicazione sociale. 
    c) Psicologia. 
    d) Pastorale giovanile e Catechetica. 
    e) Specializzazione in Orientamento. 
    f) Specializzazione in Psicologia clinica e Psicoterapia. 
    g) Specializzazione in Pedagogia religiosa. 
3. Nella Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale: 
    Scienze della Comunicazione Sociale. 
4. Nei Corsi annualmente approvati dal Senato accademico, così come ri-

sultano dal Calendario delle lezioni. 
5. Nei Corsi di lingue: italiano, inglese, tedesco e francese 

 

Tutti i Diplomi devono essere muniti, ad validitatem, della firma del Rettore, 
del Sigillo dell’Università e della controfirma del Segretario Generale. 
 

 

 

 

 Rettore Segretario Generale 
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RICONOSCIMENTO 
AGLI EFFETTI CIVILI IN ITALIA 

DEI TITOLI ACCADEMICI ECCLESIASTICI 
RILASCIATI DALL’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA 

 
I Titoli Accademici di Licenza e Dottorato rilasciati dalla Università 

Pontificia Salesiana sono di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore 
secondo i Concordati, le Legislazioni vigenti nei vari Stati, e le norme parti-
colari delle singole Università o Istituti Universitari. 

La situazione oggi vigente in Italia nei riguardi di detto riconoscimento 
è quella sotto indicata, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli 
di Facoltà degli Atenei e Istituti Universitari. 

«I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, deter-
minate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, 
sono riconosciuti dallo Stato» (art. 10,2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, pub-
blicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10.04.1985). 

Con Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175, 
viene approvata l’intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli ac-
cademici pontifici (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16.03.1994). 

Pertanto (art. 2) «I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle 
discipline di cui all’art. 1 (Teologia e Sacra Scrittura) conferiti dalle facoltà 
approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, 
rispettivamente come diploma universitario e come laurea». 
 
I. Immatricolazione nelle Università 

1. Sono riconosciute valide per l’immatricolazione a qualsiasi Facoltà 
esistente nella Università e Istituti Universitari statali e liberi le Lauree e le 
Licenze in Sacra Teologia, in Diritto Canonico, in Filosofia, in Scienze del-
l’Educazione, in Psicologia, in Scienze della Comunicazione sociale e quelle 
rilasciate dal Pontificio Istituto Superiore di Latinità. 

2. Per la presa in considerazione dei suddetti titoli accademici e di altri 
eventuali documenti attestanti il curricolo universitario ecclesiastico percorso 
dal candidato sino al conseguimento dei titoli stessi, ai fini di esenzioni da 
frequenze e abbreviazioni dei corsi universitari, le Autorità Accademiche del-
le Università e Istituti Universitari si pronunceranno nell’ambito della propria 
facoltà discrezionale. 

Tali documenti aggiunti ai suddetti titoli dovranno, ai fini della eventuale 
valutazione, essere preventivamente vidimati e legalizzati al pari dei titoli 
medesimi (Circolare M.P.I. del 2 ottobre 1971, n. 3787). 
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N.B. Per la Immatricolazione ad Università o Istituti Universitari statali o 
liberi con i titoli di cui al n. I è necessario che tali titoli siano: 
A) Per l’Italia: 

a) Vidimati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche e cioè: Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica, Segreteria di Stato di Sua Santità, Nunzia-
tura Apostolica in Italia. 

b) Debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio legalizzazioni). 
B) Per gli Stati esteri: 

- presso le rispettive Ambasciate presso la S. Sede, dopo quella della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica e della Segreteria di Stato; 
 
II. Riconoscimento ministeriale 

Con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, del 2 gennaio 1990 «Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato 
per l’esercizio della professione di psicologo, i titoli di Licenza e Dottorato, 
rilasciati dalla Università Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze 
dell’Educazione, sono considerati equipollenti al diploma di Laurea in Psi-
cologia rilasciato dalle Università italiane». 

Con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, del 18 novembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07.12.94) 
«Per i fini di cui all’art. 3 della legge n. 56/1989, in premessa citata, il DI-
PLOMA rilasciato dalla Scuola superiore di psicologia clinica della Pontifi-
cia Università Salesiana è considerato equivalente, ai fini dell’esercizio del-
l’attività psicoterapeutica, al corrispondente titolo accademico rilasciato dal-
le Università italiane». 
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A) INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. La Facoltà di Teologia promuove: 
a) i corsi accademici per i gradi di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in 

Teologia (nelle specializzazioni di Teologia Dogmatica, Spiritualità, Pastorale 
giovanile, Catechetica); 

b) i corsi di qualificazione con Diploma nelle specializzazioni di Spiritua-
lità e di Pastorale giovanile e Catechetica; 

c) i corsi dell’Anno pastorale richiesto per il presbiterato dopo il ciclo 
istituzionale; 
 

2. Corsi accademici 
a) Il curricolo completo degli studi comprende tre livelli o cicli: 
Il 1º ciclo, istituzionale o di base, si propone di fornire allo studente una 

visione sintetica ed organica delle principali discipline teologiche ed una prima 
iniziazione al metodo scientifico nell’ambito di queste stesse discipline. Si arti-
cola in un triennio (sei semestri) che presuppone il corso filosofico fondamen-
tale, e si conclude con il titolo accademico di Baccalaureato in Teologia. 

Il 2º ciclo, di specializzazione – in Teologia Dogmatica, Spiritualità, Pa-
storale giovanile e Catechetica –, si propone di preparare lo studente all’inse-
gnamento delle discipline teologiche in Facoltà Universitarie e in Centri Eccle-
siastici di Studi Superiori ed allo svolgimento di apostolati specializzati nei set-
tori dell’insegnamento religioso, della pastorale giovanile, della catechesi e 
dell’animazione spirituale. Ha la durata di due anni (quattro semestri) e si con-
clude con la Licenza in Teologia, con menzione del settore di specializzazione 
seguito. 

Il 3º ciclo, di specializzazione nella ricerca, si propone di portare lo studente 
alla maturità scientifica nell’investigazione delle discipline teologiche. Si protrae 
per almeno due semestri e si conclude con il titolo di Dottorato in Teologia. 

b) Le Condizioni di ammissione sono: 
Primo Ciclo (St 74; Ord 138) 
- Diploma di studi superiori pre-universitari (Maturità classica, Abilitazione 
magistrale, ecc.). 
- Baccalaureato di Filosofia conseguito in una Facoltà di studi ecclesiastici 
oppure Certificato con voti di completati studi filosofici ecclesiastici. 
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- Conoscenza della lingua latina e di una lingua moderna tale da consentire 
l’uso corrente delle fonti teologiche ed ecclesiastiche. 
Secondo Ciclo (St 80; Ord 141) 
- Diploma di Baccalaureato in Teologia (qualora in esso lo studente non abbia 
raggiunto la votazione minima di 24/30, la Facoltà potrà esigere un esame pre-
vio per l’ammissione). 
- Oppure Certificato con voti del completato corso seminaristico di teologia, se 
il Consiglio di Facoltà lo ritenga equivalente ai corsi del 1º ciclo, più un esame 
di ingresso. 
- Conoscenza della lingua latina, greco-biblica (della lingua ebraica per la 
specializzazione di Teologia Dogmatica) e di due lingue moderne, oltre 
l’italiano, scelte tra francese, inglese, tedesco, russo e spagnolo. 
Terzo Ciclo (St 83; Ord 147) 
Sono ammessi al terzo ciclo di Dottorato coloro che sono in possesso della Li-
cenza in Teologia con votazione minima cum laude, 24/30 o equivalente. 
 

3. Conoscenza richiesta della lingua italiana 
«Di regola nelle lezioni è usata la lingua italiana» (Ord 83 §3), per cui è indi-

spensabile che dall’inizio degli studi accademici lo studente sia capace di com-
prendere la lingua parlata dal professore in modo agevole e proficuo. I corsi pro-
grammati dalla Facoltà di Teologia possono essere frequentati anche dagli studenti 
iscritti ad un altro curricolo e presso le altre Facoltà dell’UPS (cfr St 2 e 41; Ord 
81). Si richiede inoltre che lo studente interessato conosca sufficientemente il con-
testo storico-culturale della Bibbia e la terminologia più frequentemente adoperata 
nelle discipline teologiche. 
 

4. Corsi con Diploma 
a) Il biennio di qualificazione con Diploma richiede un numero di presta-

zioni inferiore a quello richiesto per la Licenza. 
Le condizioni di ammissione (Ord 150) sono: essere in possesso almeno di 

un Diploma di studi medi superiori (Maturità classica, Abilitazione magistrale, 
ecc.), e di una adeguata preparazione filosofico-teologica; la conoscenza delle 
lingue sia bibliche sia moderne per l’eventuale frequenza di corsi e seminari di 
2° e 3° ciclo (Ord 150 § 1,2). 

b) Il piano di studio dei bienni di qualificazione con Diploma contempla la 
frequenza di alcuni corsi distinti da quelli per la Licenza. Anche il totale com-
plessivo dei crediti richiesti è inferiore. Il biennio si chiude con la presenta-
zione e difesa di un lavoro scritto (Tesina), che dimostri sufficiente prepara-
zione metodologica e una conveniente maturazione di contenuti. 
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B) CURRICOLI DI STUDIO 
 
PRIMO CICLO 

Lo studente del primo ciclo di Teologia deve seguire nei tre anni di corso 
per Baccalaureato le seguenti attività formative: 

Attività di base 
- tutti i corsi istituzionali – 157 ECTS 
- tre seminari – 9 ECTS 

Attività caratterizzanti 
- un corso complementare – 3 ECTS 

Attività integrative 
- le discipline ausiliarie – 6 ECTS 

Ulteriori attività formative 
- Lingua straniera I – 2 ECTS 
- Lingua straniera II– 2 ECTS 
- Prova finale, lavoro di baccalaureato – 8 ECTS 

 
Attività di base 

Corsi istituzionali 
SACRA SCRITTURA – 34 ECTS 
TA0111. Introduzione alla Sacra Scrittura (2c – 3 ECTS) 
TA0110. AT. Pentateuco e Libri storici (4c – 6 ECTS) 
TA0210. AT. Libri profetici (3c – 5 ECTS) 
TA0310. AT. Libri sapienziali e Salmi (3c – 5 ECTS) 
TA0410. NT. Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (4c – 6 ECTS) 
TA0510. NT. Lettere apostoliche (4c – 6 ECTS) 
TA0412. NT. Vangelo di Giovanni e Lettere giovannee (3c – 5 ECTS) 
PATRISTICA – 5 ECTS 
TA0611. Patristica (3c – 5 ECTS) 
STORIA DELLA CHIESA E ARCHEOLOGIA CRISTIANA – 17 ECTS 
TA0712. Storia della Chiesa antica (3c – 5 ECTS) 
TA0711. Storia della Chiesa medievale (4c – 6 ECTS) 
TA0810. Storia della Chiesa moderna e contemporanea (4c – 6 ECTS) 
LA0812. Archeologia cristiana (1c – 2 ECTS) 
TEOLOGIA FONDAMENTALE – 8 ECTS 
TA0914. Introduzione alla Teologia (2c – 3 ECTS) 
TA0913. Teologia fondamentale (3c – 5 ECTS) 
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TEOLOGIA DOGMATICA – 49 ECTS 
TA1010. Mistero di Dio (3c – 5 ECTS) 
TA1011. Cristologia (4c – 6 ECTS) 
TA1112. Protologia ed Escatologia (4c – 6 ECTS) 
TA1111. Grazia e Virtù teologali (4c – 6 ECTS) 
TA1210. Ecclesiologia ed Ecumenismo (4c – 6 ECTS) 
TA1310. Mariologia (2c – 3 ECTS) 
TA1412. Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione (3c – 5 ECTS) 
TA1413. Sacramenti: Eucaristia (3c – 5 ECTS) 
TA1511. Sacramenti: Penitenza, Unzione, Matrimonio. Sacramentali (4c – 6 ECTS) 
TA1512. Teologia del ministero ordinato (2c – 3 ECTS) 
LITURGIA – 5 ECTS 
TA1610. Nozioni fondamentali di Liturgia, Anno liturgico, Liturgia delle Ore (3c – 

5 ECTS) 
TEOLOGIA MORALE – 19 ECTS 
TA1710. Teologia morale fondamentale (4c – 6 ECTS) 
TA1810. Teologia morale speciale I: Morale sociale (3c – 5 ECTS) 
TA1811. Teologia morale speciale II: Bioetica (2c – 3 ECTS) 
TA1814. Teologia morale speciale III: Morale sessuale e familiare (3c – 5 ECTS) 
TEOLOGIA SPIRITUALE E PASTORALE – 6 ECTS 
TA1910. Introduzione alla Teologia spirituale (2c – 3 ECTS) 
TA2310. Introduzione alla Teologia pastorale (2c – 3 ECTS) 
DIRITTO CANONICO – 11 ECTS 
DB0310. Diritto Canonico I (2c – 3 ECTS) 
DB0410. Diritto Canonico II (2c – 3 ECTS) 
DB0610. Diritto Canonico sacramentario (3c – 5 ECTS) 
METODOLOGIA – 3 ECTS 
TA0670. Metodologia del lavoro scientifico (2c – 3 ECTS) 
 

Seminari – 9 ECTS 
Un seminario di Sacra Scrittura tra: 
TA0140. Seminario di Sacra Scrittura (2c – 3 ECTS) 
TA0240. Seminario di Sacra Scrittura (2c – 3 ECTS) 
TA0340. Seminario di Sacra Scrittura (2c – 3 ECTS) 
TA0440. Seminario di Sacra Scrittura (2c – 3 ECTS) 
Un seminario di Teologia dogmatica tra: 
TA0640. Seminario di Patristica (2c – 3 ECTS) 
TA0940. Seminario di Teologia fondamentale (2c – 3 ECTS) 
TA1040. Seminario di Teologia sistematica (2c – 3 ECTS) 
TA1140. Seminario di Teologia sistematica (2c – 3 ECTS) 
TA1240. Seminario di Teologia sistematica (2c – 3 ECTS) 
Seminario di sintesi teologica 
TA1340. Seminario di sintesi teologica (2c – 3 ECTS) 
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Attività caratterizzanti 
Corsi complementari (3 ECTS) uno tra: 
TA0911. Teologia delle religioni (2c – 3 ECTS) 
TA1621. Omiletica (2c – 3 ECTS) 
TA2110. Teologia della vita consacrata (2c – 3 ECTS) 
 
Attività integrative 
Corsi ausiliari (6 ECTS) 
TA0270. Ebraico I (2c – 3 ECTS) 
TA0271. Ebraico II (2c – 3 ECTS) (opzionale) 
TA0370. Greco biblico (2c – 3 ECTS) 
  
Lingue 
Gli studi del primo ciclo di Teologia richiedono la conoscenza della lingua latina e 
della lingua greca. Chi non avesse aquisito queste conoscenze previamente è ob-
bligato a ricuperare questi debiti formativi frequentando i seguenti corsi: 
TA0570. Introduzione alla lingua greca del NT (4c – 6 ECTS) 
LA0672. Nozioni di lingua latina (3c – 5 ECTS) 
Lo studente deve anche dar prova di possedere, oltre l’italiano, l’uso tecnico di 
almeno una delle seguenti tre lingue moderne: francese, inglese, tedesco. 
 
 
SECONDO CICLO 
La Facoltà di Teologia offre la possibilità di Licenze in Teologia, con varie 
specializzazioni: 
- Dogmatica; 
- Spiritualità; 
- Spiritualità - Studi Salesiani; 
- Formazione dei formatori e degli animatori vocazionali; 
- Pastorale biblica e liturgica; 
- Pastorale giovanile e catechetica. 
 
1. LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA 

Obiettivi 
La specializzazione in Teologia dogmatica è caratterizzata dallo studio dei con-

tenuti essenziali del messaggio cristiano, soprattutto cristologico e mariologico, e 
del suo sviluppo. Prepara docenti ed esperti in Teologia dogmatica, come base es-
senziale per un corretto annuncio cristiano oggi. Prevede piani di studio privilegiati 
in campo cristologico, mariologico, ecclesiologico-ecumenico, liturgico-sacramen-
tale. 
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Il curricolo implica due anni di frequenza (quattro semestri) a corsi fondamen-
tali, speciali e seminari, e si conclude con l’elaborazione di un’esercitazione scritta. 
Richiede attività accademiche per un totale di 120 ECTS così distribuite: 

- Attività di base 
 12 corsi fondamentali – 60 ECTS 
- Attività caratterizzanti 
 8 corsi speciali – 24 ECTS 
 2 seminari – 10 ECTS 
- Ulteriori attività formative 
 Lingua straniera I – 3 ECTS 
 Lingua straniera II– 3 ECTS 
 Prova finale, lavoro di licenza – 20 ECTS 

Per l’ammissione alla specializzazione in Teologia dogmatica si esige la cono-
scenza della lingua latina, greco-biblica ed ebraica nonché la padronanza di meto-
dologia del lavoro scientifico propria del campo teologico. Chi non avesse aquisito 
queste conoscenze nel primo ciclo di studi è obbligato a ricuperare questi debiti 
formativi frequentando i seguenti corsi: 

TA0270. Ebraico I 
TA0370. Greco biblico 
TA0670. Metodologia del lavoro scientifico 

Attività di base: 12 Corsi fondamentali (60 ECTS) 
TA0524. Esegesi biblica e Teologia dogmatica (3c – 5 ECTS) 
TA0622. Ermeneutica patristica (3c – 5 ECTS) 
TA0922. Fede e cultura (3c – 5 ECTS) 
TA0923. Magistero e Teologia (3c – 5 ECTS) 
TA1021. Problematiche della Cristologia contemporanea (3c – 5 ECTS) 
TA1022. Teologia trinitaria contemporanea (3c – 5 ECTS) 
TA1120. Antropologia teologica (3c – 5 ECTS) 
TA1222. Teologia ecumenica (3c – 5 ECTS) 
TA1223. Temi di Ecclesiologia (3c – 5 ECTS) 
TA1323. Storia dei dogmi e della teologia (3c – 5 ECTS) 
TA1324. Introduzione alla storia dei dogmi (3c – 5 ECTS) 
TA1421. Teologia sacramentaria oggi (3c – 5 ECTS) 
 
Attività caratterizzanti: 8 Corsi speciali (24 ECTS) da scegliere tra: 
TA0130. CM di Teologia biblica (2c – 3 ECTS) 
TA0630. CM di Patristica (2c – 3 ECTS) 
TA0733. CM di Teologia della storia (2c– 3 ECTS) 
TA0931. CM di Ermeneutica delle proposizioni dogmatiche (2c – 3 ECTS) 
TA0932. CM di Rivelazione cristiana e rivelazioni non cristiane (2c– 3 ECTS) 
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TA1032. CM di Teologia trinitaria (2c – 3 ECTS) 
TA1132. CM di Antropologia teologica (2c – 3 ECTS) 
TA1320. Genesi dei dogmi mariani (2c – 3 ECTS) 
TA1331. CM di Mariologia (2c – 3 ECTS) 
TA1335. CM di Storia dei dogmi (2c – 3 ECTS) 
TA1336. CM di Storia della teologia (2c – 3 ECTS) 
TA1530. CM di Teologia orientale (2c – 3 ECTS) 
TA1532. CM di Liturgia e Sacramentaria (2c – 3 ECTS) 
TA1832. CM di Teologia morale (2c – 3 ECTS) 
 
2 Seminari (10 ECTS) da scegliere tra: 
TA0942. Seminario di Teologia fondamentale (3c – 5 ECTS) 
TA1042. Seminario di Cristologia (3c – 5 ECTS) 
TA1142. Seminario di Protologia ed Escatologia (3c – 5 ECTS) 
TA1242. Seminario di Ecclesiologia ed Ecumenismo (3c – 5 ECTS) 
TA1342. Seminario di Storia dei dogmi e della teologia (3c – 5 ECTS) 
TA1442. Seminario di Liturgia e Sacramentaria (3c – 5 ECTS) 
TA1840. Seminario di Teologia morale (3c – 5 ECTS) 
 
 
 
2. LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE 
Obiettivi 

La specializzazione in Teologia spirituale è caratterizzata dall’orientamento 
apostolico e da una particolare attenzione alla spiritualità salesiana e giovanile, 
e alle varie forme differenziate di vita spirituale. I contenuti dottrinali e storici 
sono integrati con le componenti antropologiche e metodologiche in modo da 
preparare docenti ed esperti in questo ambito specifico. 

Il curricolo implica due anni di frequenza (quattro semestri) a corsi fon-
damentali, speciali, opzionali, ausiliari, seminari e tirocini, e si conclude con 
l’elaborazione di un’esercitazione scritta. Richiede attività accademiche per un 
totale di 120 ECTS così distribuite: 

- Attività di base 
 8 corsi fondamentali – 36 ECTS 
- Attività caratterizzanti 
 8 corsi speciali – 40 ECTS 
 corsi opzionali – 3 ECTS 
 2 seminari – 10 ECTS 
- Attività integrative 

 un viaggio di studio – (5 ECTS) 
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- Ulteriori attività foramtive 
 Lingua straniera I – 3 ECTS 
 Lingua straniera II– 3 ECTS 
 Prova finale, lavoro di licenza – 20 ECTS 
 
Per l’ammissione alla specializzazione in Teologia spirituale si esige la cono-
scenza della lingua latina, greco-biblica e la padronanza di metodologia del lavoro 
scientifico propria del campo teologico. Chi non avesse aquisito queste conoscenze 
nel primo ciclo di studi è obbligato a ricuperare questi debiti formativi frequen-
tando i seguenti corsi: 

TA0370. Greco biblico 
TA0670. Metodologia del lavoro scientifico 

 
Attività di base: 8 Corsi fondamentali (36 ECTS) 
TA0220. Spiritualità biblica (3c - 5 ECTS) 
TA0721. Storia della spiritualità antica e medievale (2c - 3 ECTS) 
TA0820. Storia della spiritualità moderna e contemporanea (2c - 3 ECTS) 
TA1520. Spiritualità liturgico-sacramentaria (3c - 5 ECTS) 
TA1922. Fondamenti della teologia dell’esperienza spirituale cristiana (3c - 5 ECTS) 
TA1923. Temi della teologia dell’esperienza spirituale cristiana (3c - 5 ECTS) 
TA2062. Teologia e spiritualità delle vocazioni: laici, consacrati e ministri ordinati 

(3c - 5 ECTS) 
TA2120. Implicanze antropologiche dell’esperienza spirituale cristiana (3c - 5 ECTS) 
 
Attività caratterizzanti: 
8 Corsi speciali (40 ECTS) 
EB0310. Sistema preventivo (3c - 5 ECTS) 
TA1724. Educazione morale dei giovani (3c - 5 ECTS) 
TA1833. Giovani e famiglia (3c - 5 ECTS) 
EB3221. Metodologia catechetica: infanzia, fanciullezza e preadolescenza (3c - 

5 ECTS) 
TA2124. Accompagnamento spirituale dei giovani (3c - 5 ECTS) 
TA2160. Spiritualità giovanile (3c - 5 ECTS) 
TA2420. Pastorale giovanile (3c - 5 ECTS) 
TA2660. Esperienza religiosa giovanile (3c - 5 ECTS) 

Corsi opzionali 
TA0430. Corso Monografico di Spiritualità biblica II (2c - 3 ECTS) 
TA0831. Corso Monografico di Storia delle forme di vita consacrata (2c - 3 ECTS) 
TA0961. Il problema teologico della missione (2c - 3 ECTS) 
TA1031. Corso Monografico di Spiritualità cristologica (2c - 3 ECTS) 
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TA1333. Corso Monografico di Spiritualità mariana (2c - 3 ECTS) 
TA1730. Corso Monografico di Teologia morale e spiritualità (2c - 3 ECTS) 
TA1960. Teologia e spiritualità dei laici (3c - 5 ECTS) 
TA2060. Teologia e spiritualità della vita consacrata (3c - 5 ECTS) 
TA2063. Teologia e spiritualità della vita consacrata e presbiterale (3c - 5 ECTS) 
TA2121. Fondamenti storici, teologici e spirituali della direzione spirituale (3c 

- 5 ECTS) 
TA2122. Discernimento spirituale: personale e comunitario (2c - 3 ECTS) 
TA2125. Formazione integrale e maturazione vocazionale (3c - 5 ECTS) 
TA2126. La comunità luogo di formazione (3c - 5 ECTS) 
TA2133. Corso Monografico di Spiritualità giovanile (2c - 3 ECTS) 
 
2 Seminari o 1 seminario e 1 tirocinio a scelta 
TA0142. Seminario di Spiritualità biblica I (3c - 5 ECTS) 
TA0442. Seminario di Spiritualità biblica III (3c - 5 ECTS) 
TA0641. Seminario di Storia della spiritualità antica (3c - 5 ECTS) 
TA0840. Seminario di Storia della spiritualità moderna e contemporanea (3c - 

5 ECTS) 
TA1940. Seminario di Teologia spirituale (3c - 5 ECTS) 
TA2040. Seminario di Teologia spirituale differenziata (3c - 5 ECTS) 
TA2141. Seminario di Spiritualità giovanile (3c - 5 ECTS) 
TA2150. Tirocinio sulla relazione di aiuto spirituale (3c - 5 ECTS) 
 
Attività integrative (5 ECTS) 
TA1970. Confronto con esperienze significative di spiritualità giovanile (viag-

gio di studio) (3c - 5 ECTS) 
 
 
 
LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE: Studi salesiani 
 
Obiettivi 

La specializzazione in Teologia spirituale attiva il curricolo di Studi 
salesiani in cui si privilegia la formazione di formatori, docenti e ricercatori 
capaci di utilizzare strumentazioni storiche, teologiche e carismatiche legate 
alla storia e spiritualità dell’Opera salesiana in vista dell’attualizzazione. 

Il curricolo implica due anni di frequenza (quattro semestri) a corsi fonda-
mentali, speciali e seminari, e si conclude con l’elaborazione di un’esercitazione 
scritta. Richiede attività accademiche per un totale di 123 ECTS così distribuite: 
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- Attività di base 
 8 corsi fondamentali – 36 ECTS 
- Attività caratterizzanti 
 8 corsi speciali – 34 ECTS 
 3 corsi opzionali – 9 ECTS 
 2 seminari – 10 ECTS 
- Attività integrative 

 un corso e un viaggio di studio – (8 ECTS) 
- Ulteriori attività foramtive 
 Lingua straniera I – 3 ECTS 
 Lingua straniera II– 3 ECTS 
 Prova finale, lavoro di licenza – 20 ECTS 
Per l’ammissione alla specializzazione in Teologia spirituale si esige la cono-
scenza della lingua latina, greco-biblica e la padronanza di metodologia del la-
voro scientifico propria del campo teologico. Chi non avesse aquisito queste 
conoscenze nel primo ciclo di studi è obbligato a ricuperare questi debiti for-
mativi frequentando i seguenti corsi: 

TA0370. Greco biblico 
TA0670. Metodologia del lavoro scientifico 

 
Attività di base: 8 Corsi fondamentali (36 ECTS) 
TA0220. Spiritualità biblica (3c - 5 ECTS) 
TA0721. Storia della spiritualità antica e medievale (2c - 3 ECTS) 
TA0820. Storia della spiritualità moderna e contemporanea (2c - 3 ECTS) 
TA1520. Spiritualità liturgico-sacramentaria (3c - 5 ECTS) 
TA1922. Fondamenti della teologia dell’esperienza spirituale cristiana (3c - 5 ECTS) 
TA1923. Temi della teologia dell’esperienza spirituale cristiana (3c - 5 ECTS) 
TA2062. Teologia e spiritualità delle vocazioni: laici, consacrati e ministri ordinati 

(3c - 5 ECTS) 
TA2120. Implicanze antropologiche dell’esperienza spirituale cristiana (3c - 5 ECTS) 

Attività caratterizzanti:  
8 Corsi speciali (34 ECTS) 
TA0834. Fonti della storia, della pedagogia e spiritualità salesiana (2c - 3 ECTS) 
TA2230. CM di spiritualità salesiana I (2c - 3 ECTS) 
TA2232. CM di spiritualità salesiana II (2c - 3 ECTS) 
TA2262. Storia e spiritualità di San Francesco di Sales (3c - 5 ECTS) 
TA2263. Spiritualità di Don Bosco (3c - 5 ECTS) 
TA2264. Don Bosco nella storia (3c - 5 ECTS) 
TA2265. Storia della Congregazione e dell’Opera salesiana (3c - 5 ECTS) 
EB0310. Sistema preventivo (3c - 5 ECTS) 
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3 Corsi opzionali (9 ECTS): a scelta tra i seguenti 
TA2121. Fondamenti storici, teologici e spirituali della direzione spirituale (2c - 3 

ECTS) 
TA2122. Discernimento spirituale: personale e comunitario (2 - 3 ECTS) 
TA2161. Spiritualità giovanile (2c - 3 ECTS) 
TA2220. Storia e spiritualità della Famiglia salesiana (2c - 3 ECTS) 
TA2231. CM di spiritualità della Famiglia Salesiana: spiritualità di S. M. Domenica 

Mazzarello (2c - 3 ECTS) 
TA2271. Pedagogia e comunicazione salesiana: musica, editoria e teatro (2c - 3 ECTS) 
EB0320. Pedagogia salesiana (3c - 5 ECTS) 
 
2 Seminari o 1 seminario e 1 tirocinio a scelta (10 ECTS) 
TA0840. Seminario di storia della spiritualità moderna e contemporanea (3c - 5 ECTS) 
TA2141. Seminario di spiritualità giovanile (3c - 5 ECTS) 
TA2150. Tirocinio sulla relazione di aiuto spirituale (3c - 5 ECTS) 
TA2240. Seminario di spiritualità salesiana I (3c - 5 ECTS) 
TA2241. Seminario di spiritualità salesiana II (3c - 5 ECTS) 
 
Attività integrative (8 ECTS) 
TA2272. Viaggio di studio ai luoghi salesiani (3c - 5 ECTS) 
TA2270. Ambiente socio - politico e religioso di Don Bosco (2c - 3 ECTS) 
 
 
 
LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE: 
Formazione dei formatori e degli animatori vocazionali 
 
Obiettivi 

La specializzazione in Teologia spirituale: Formazione dei formatori e 
degli animatori vocazionali attivata in collaborazione con la Facoltà di Scienze 
dell’Educazione, vuole rispondere alle esigenze della «formazione dei forma-
tori e degli animatori vocazionali» integrando l’area teologico-spirituale e quel-
la pedagogico-metodologica. Essa prepara sia esperti animatori delle vocazioni 
presbiterali, consacrate e laicali competenti nella progettazione formativa, nel-
l’accompagnamento e direzione spirituale, sia docenti di Teologia spirituale. 

Il curricolo è indirizzato ai ministri ordinati, ai consacrati, ai laici, agli 
animatori della formazione e agli incaricati della formazione permanente, ai di-
rettori ed accompagnatori spirituali dei giovani, ai responsabili della pastorale 
vocazionale e a quanti intendono svolgere un servizio di animazione vocazio-
nale e di discernimento nei percorsi della formazione. 
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Il curricolo implica due anni di frequenza (quattro semestri) a corsi 
fondamentali, speciali e seminari, e si conclude con l’elaborazione di un’eser-
citazione scritta. Richiede attività accademiche per un totale di 120 ECTS: 

- Attività di base 
 6 corsi fondamentali – 30 ECTS 
- Attività caratterizzanti 
 4 corsi speciali – 20 ECTS 
 3 corsi opzionali – 15 ECTS 
 seminari, tirocini, esercitazioni – 15 ECTS 
- Attività integrative 
 2 corsi – 10 ECTS 
- Attività integrative 

attività di libera scelta dello studente per 10 ECTS tra quelle della pro-
grammazione didattica dell’UPS o tra altre attività opportunamente 
programmamte e controllate (di cui due lingue straniere per 6 ECTS) 

- Prova finale, lavoro di licenza – 20 ECTS 

Per l’ammissione alla specializzazione in Teologia spirituale si esige la 
conoscenza della lingua latina, greco-biblica e la padronanza di metodologia 
del lavoro scientifico propria del campo teologico. Chi non avesse aquisito 
queste conoscenze nel primo ciclo di studi è obbligato a ricuperare questi debiti 
formativi frequentando i seguenti corsi: 

TA0370 . Greco biblico 
TA0670. Metodologia del lavoro scientifico 

Inoltre si richiede, come prerequisito, una sufficiente base nell’area pedagogica 
per un totale di 30 ECTS. Chi non avesse aquisito queste conoscenze è obbli-
gato a ricuperare i seguenti debiti formativi: 
 3 attività di base: 

EB2520 . Pastorale vocazionale (5 ECTS) 
EB2620 . Pedagogia delle vocazioni presbiterali (5 ECTS) 
EB2720 . Pedagogia delle vocazioni consacrate (5 ECTS) 

 2 attività di base tra: 
EB0110 . Filosofia dell'educazione (5 ECTS) 
EB0210. Storia dell'educazione e della pedagogia (5 ECTS) 
EB0410. Antropologia e comunicazione (5 ECTS) 
EB0610 . Pedagogia generale (5 ECTS) 
EB0910 . Sociologia dell'educazione (5 ECTS) 
EB1710. Psicologia generale (5 ECTS) 
EB3611 . Metodologia della ricerca pedagogica (5 ECTS) 
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1 attività caratterizzante tra: 
EB1121. Sociologia delle vocazioni (5 ECTS) 
EB1720. Psicologia della personalità (5 ECTS) 
EB1810. Psicologia dello sviluppo (5 ECTS) 
EB2521. Dinamiche psicologiche della vocazione (5 ECTS) 
EB2522. Discernimento e accompagnamento vocazionale (5 ECTS) 
EB2820. Pedagogia delle vocazioni laicali (5 ECTS) 
TA2063. Teologia e spiritualità della vita consacrata e presbiterale (5 ECTS) 

 
Attività di base: 6 Corsi fondamentali (30 ECTS) 
TA0221. Vocazione e discepolato nella Bibbia (5 ECTS) 
EB2523. Fondamenti storici, teologici e pastorali della direzione spirituale (5 ECTS) 
EB2722. Formazione vocazionale lungo il ciclo vitale (5 ECTS) 
TA1922. Fondamenti della Teologia dell’esperienza spirituale cristiana (5 ECTS) 
TA2062. Teologia e spiritualità delle vocazioni: laici, consacrati e ministri or-

dinati (5 ECTS) 
EB2527. Giovani, vocazione e cultura (5 ECTS) 

Attività caratterizzanti:  
4 Corsi speciali (20 ECTS) 
TA2120. Implicanze antropologiche dell’esperienza spirituale (5 ECTS) 
TA2125. Formazione integrale e maturazione vocazionale (5 ECTS) 
TA1722. Formazione della coscienza morale (5 ECTS) 
TA2063. Teologia e spiritualità della vita consacrata e presbiterale (5 ECTS) 
3 Corsi opzionali (15 ECTS): a scelta tra i seguenti 
DB0505. Diritto dei Religiosi. Aspetti pratici (5 ECTS) 
EB0310. Sistema preventivo (5 ECTS) 
EB0730. CM di Pedagogia familiare (5 ECTS) 
EB2520. Pastorale vocazionale (5 ECTS) 
EB2525. Pastoral Counseling dei gruppi vocazionali (5 ECTS) 
EB2526. Pastoral Counseling e problematiche di discernimento vocazionale 

nella vita religiosa e sacerdotale (5 ECTS) 
EB2622. Problematiche Psicologiche della vita religiosa e sacerdotale (5 ECTS) 
EB2630. CM di Animazione e formazione vocazionale nel territorio (5 ECTS) 
EB2623. Progettazione e valutazione di itinerari formativi (5 ECTS) 
EB2624. Inculturazione e interculturalità nella formazione vocazionale (5 ECTS) 
EB0420. Pedagogia della comunicazione sociale (5 ECTS) 
EB3023. Ermeneutica dell’esperienza religiosa (3 ECTS) 
EB1910. Psicologia dell’educazione (5 ECTS) 
EB0920. Sociologia della famiglia (5 ECTS) 
EB1120. Sociologia della religione (5 ECTS) 
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EB3221. Metodologia catechetica: infanzia, fanciullezza e preadolescenza (5 ECTS) 
EB3310. Teologia dell'educazione (5 ECTS) 
TA0220. Spiritualità biblica (5 ECTS) 
TA0430. CM di Spiritualità biblica II (3 ECTS) 
TA0431. Lectio divina teoria e prassi (3 ECTS) 
TA0961. Il problema teologico della missione (5 ECTS) 
TA1031. CM di Spiritualità cristologica (3 ECTS) 
TA1333. CM di Spiritualità mariana (3 ECTS) 
TA1520. Spiritualità liturgico-sacramentaria (5 ECTS) 
TA1724. Educazione morale dei giovani (5 ECTS) 
TA1833. Giovani e famiglia (5 ECTS) 
TA1960. Teologia e spiritualità dei laici (5 ECTS) 
TA2122. Discernimento spirituale: personale e comunitario (3 ECTS) 
TA2124. Accompagnamento spirituale dei giovani (5 ECTS) 
TA2133. Movimenti ecclesiali e spiritualità giovanile (5 ECTS) 
TA2160. Spiritualità giovanile (3 ECTS) 
TA2420. Pastorale giovanile (5 ECTS) 
TA2660. Esperienza religiosa giovanile (5 ECTS) 
 

1 Seminario, 1 tirocinio e 1 esercitazione a scelta (15 ECTS) 
EB2540. Seminario di Pastorale vocazionale (5 ECTS) 
EB2640. Seminario di Pedagogia delle vocazioni presbiterali (5 ECTS) 
EB2641. Seminario di Programmazione e valutazione di itinerari formativi (5 ECTS) 
EB2740. Seminario di Pedagogia delle vocazioni consacrate (5 ECTS) 
TA0840. Seminario di Storia della spiritualità moderna e contemporanea (5 ECTS) 
TA2141. Seminario di Spiritualità giovanile (5 ECTS) 
EB2550. Tirocinio di Pastorale vocazionale I (5 ECTS) 
EB2551. Tirocinio di Pastorale vocazionale II (5 ECTS) 
EB2650. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni presbiterali I (5 ECTS) 
EB2651. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni presbiterali II (5 ECTS) 
EB2750. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni consacrate I (5 ECTS) 
EB2751. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni consacrate II (5 ECTS) 
EB2660. Esercitazioni di Pedagogia delle vocazioni presbiterali (5 ECTS) 
EB2560. Esercitazioni di Pastorale vocazionale (5 ECTS) 
EB2760. Esercitazioni di Pedagogia delle vocazioni consacrate (5 ECTS) 
 

Attività integrative (10 ECTS) 2 corsi a scelta tra: 
TA0821. Storia delle forme di vita consacrata (5 ECTS) 
TA1923. Temi della teologia dell’esperienza spirituale cristiana: la preghiera, 

le virtù, la santità (5 ECTS) 
TA2126. La comunità luogo di formazione (5 ECTS) 
TA2033. Corso monografico di formazione presbiterale (5 ECTS) 
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3. LICENZA IN TEOLOGIA PASTORALE 
Obiettivi 

La Licenza in Teologia pastorale si realizza attraverso due specializza-
zioni che offrono prospettive di formazione destinate a rispondere ad attese proprie 
relative all’ambito pastorale nella Chiesa oggi, con particolare attenzione alla di-
mensione giovanile:  

a) la Licenza in Teologia con specializzazione in Pastorale giovanile o in 
Catechetica offre un articolato percorso formativo, in dialogo con l’Istituto di Ca-
techetica della Facoltà di Scienze dell’Educazione;  

b) la Licenza in Teologia con specializzazione in Pastorale biblica e litur-
gica accentua l’offerta formativa attorno ai due elementi portanti della vita della 
Chiesa: la Bibbia e la Liturgia. 

 
3.1. Licenza con specializzazione in Pastorale giovanile o in Catechetica 

Per la Licenza con specializzazione in Pastorale giovanile o in Catechetica 
si veda quanto è già presente nel Calendario delle lezioni dell’UPS a proposito del 
Dipartimento di Pastorale giovanile e catechetica. 

 
3.2. Licenza con specializzazione in Pastorale biblica e liturgica 

La Licenza con specializzazione in Pastorale biblica e liturgica è caratteriz-
zata dallo studio e dall’orientamento verso il mutuo rapporto che intercorre tra Bib-
bia e Liturgia nell’ambito pastorale, cioè nel tessuto della prassi ecclesiale, nel-
l’esperienza di fede del cristiano e nei risvolti culturali (antropologia, etica, comu-
nicazione, arte, architettura, musica, …). Il profilo di Pastorale biblica e liturgica è 
unico ed esso prepara esperti per il settore specifico dell’attività ecclesiale, come: 

a) docente di pastorale biblico-liturgica; 
b) ricercatore e progettista nel campo della pastorale biblico-liturgica;  
c) responsabile di uffici, centri ed edizioni di pastorale biblico-liturgica;  
d) formatore di operatori di pastorale biblico-liturgica. 
Il curricolo implica due anni di frequenza (quattro semestri) a corsi fonda-

mentali, speciali e opzionali, a seminari e tirocini e si conclude con l’elaborazione 
di un’esercitazione scritta. Un quadrimestre estivo si può svolgere a Gerusalemme, 
nella sede della sezione della Facoltà - Studio Teologico Salesiano “Santi Pietro e 
Paolo”. Il curricolo richiede attività accademiche per un totale di 120 ECTS così 
distribuite: 

- Attività di base 
 corsi fondamentali – 27 ECTS 
- Attività caratterizzanti 
 corsi speciali – 26 ECTS 
 corsi opzionali – 15 ECTS 
 un seminario e un tirocinio – 15 ECTS 
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- Attività integrative 
 corsi obligatori – 13 ECTS 
 corsi a libera scelta – 3 ECTS 
 lingua straniera – 3 ECTS 
Prova finale, lavoro di licenza – 20 ECTS 

Per l’ammissione alla specializzazione in Teologia pastorale biblica e liturgica 
si esige la conoscenza della lingua latina, greco-biblica e la padronanza di meto-
dologia del lavoro scientifico propria del campo teologico. Chi non avesse aquisito 
queste conoscenze nel primo ciclo di studi è obbligato a ricuperare questi debiti 
formativi frequentando i seguenti corsi: 

TA0370. Greco biblico 
TA0570. Introduzione alla lingua greca del NT 
TA0670. Metodologia del lavoro scientifico 

 
Attività di base: Corsi fondamentali (27 ECTS) 
TA2320. Teologia pratica generale (5 ECTS) 
EB3020. Catechetica fondamentale (5 ECTS) 
TA1627. Pastorale, Catechesi, Bibbia e Liturgia (5 ECTS) 
TA0323. Bibbia, culto e cultura (3 ECTS) 
TA0526. Esegesi biblica e teologia pastorale (3 ECTS) 
TA0525. Comprendere la Bibbia e fare Teologia (3 ECTS) 
EB3023. Ermeneutica dell’esperienza religiosa (3 ECTS) 
 
Attività caratterizzanti: 
Corsi speciali (26 ECTS) 
TA0320. La Bibbia nella pastorale della Chiesa (3 ECTS) 
TA0321. Lettura ebraica e cristiana della Bibbia (3 ECTS) 
TA0621. Lettura patristica della Bibbia (3 ECTS) 
TA0527. Esegesi e attualizzazione di testi biblici (3 ECTS) 
TA1532. CM di Liturgia e sacramentaria (3 ECTS) 
TA1615. Teologia della parola e della celebrazione (3 ECTS)  
TA1626. Pastorale dell’anno liturgico, e Pietà e religiosità popolare (3 ECTS)  
TA1625. Linguaggio liturgico, comunicazione e omiletica (5 ECTS)  
 
Corsi opzionali (15 ECTS) scelti tra: 
DB0608. Questioni giuridiche nella pastorale liturgica (3 ECTS) 
TA0220. Spiritualità biblica (5 ECTS) 
TA0322. Lettura pastorale dei Salmi (3 ECTS) 
TA0331. CM di Pastorale biblica dell’AT (3 ECTS) 
TA0431. Lectio divina: teoria e prassi (3 ECTS) 
TA0530. CM di Pastorale biblica del NT (3 ECTS) 
TA0532. Apostolato biblico interconfessionale (3 ECTS) 
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TA1520. Spiritualità liturgico-sacramentaria (5 ECTS) 
TA1521. Formazione e libri liturgici (3 ECTS) 
TA1613. Arte, architettura e arredo liturgico (3 ECTS) 
TA1622. Adattamento e inculturazione attraverso la liturgia (3 ECTS) 
TA1630. CM di Musica e liturgia (3 ECTS) 
TA1723. Pastorale del sacramento della Penitenza (3 ECTS) 
TA2421. Pastorale giovanile (6 ECTS) 
 
1 Seminario e 1 Tirocinio (15 ECTS) a scelta tra: 
TA0342. Seminario di Pastorale biblica AT (5 ECTS) 
TA0540. Seminario di Pastorale biblica NT (5 ECTS) 
TA1640. Seminario di Pastorale liturgica (5 ECTS) 
TA1644. Seminario di Animazione liturgica (5 ECTS) 
TA2340. Seminario di Progettazione pastorale (5 ECTS) 
TA2640. Seminario di Animazione in pastorale (5 ECTS) 
TA2740. Seminario di Temi teologici in PGC (5 ECTS) 
TA1841. Seminario di Temi morali in PGC (5 ECTS) 
TA1651. Tirocinio di pastorale biblica e liturgica (10 ECTS) 
 
Attività integrative: 
TA2620. Introduzione alla ricerca positiva nel campo della PGC (3 ECTS) 
due corsi tra i seguenti 
EB1120. Sociologia della religione (5 ECTS) 
EB2021. Psicologia della religione (5 ECTS) 
EB0610. Pedagogia generale (5 ECTS)  
 
Attività integrative a libera scelta (almeno 3 ECTS) 
TA0350 Tirocinio di animazione biblica: Viaggio di studio (10 ECTS) 
TA1670 Latinitas liturgica (3 ECTS) 
TA0370 Greco biblico (3 ECTS) 
Oppure altri corsi e seminari proposti nelle attività caratterizzanti opzionali oppure 
negli altri curricoli della Facoltà. 
 
 
4. DIPLOMA IN TEOLOGIA PASTORALE 
Premesse 
1. A partire dall’Anno Accademico 2011-2012, la Facoltà di Teologia ha dato 

inizio al Diploma in Teologia pastorale, al fine di completare la prepara-
zione pastorale dei candidati al presbiterato (Cfr. Sapientia. Christiana Art. 
74.§1.2; Statuti dell’UPS Art. 75.§3). 

2. Per l’iscrizione al Diploma in Teologia pastorale della Facoltà di teologia 
dell’UPS, “si richiede la presentazione dell’attestazione autentica di tutti gli 
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studi fatti nel primo ciclo e dei voti riportati nei singoli esami. Il diploma 
conclusivo è conferito solo agli studenti che abbiano concluso il primo ciclo 
degli studi teologici con il conseguimento del relativo grado accademico di 
Baccalaureato” (Ord. art. 150.§3). 

3. Il Diploma di Teologia pastorale ha un proprio piano di studio, orientato 
all’integrazione degli studi del primo ciclo, in particolare per ciò che ri-
guarda l’ambito pastorale (Ord. art. 151.§2). 

Obiettivo 
La finalità del Diploma in Teologia pastorale è quella di offrire una prepara-
zione teologica pastorale di base in vista del ministero presbiterale, integran-
dola con corsi offerti dalle specializzazioni della FT dell’UPS. 
Corsi 
1. Gli studenti che completano la propria formazione in vista dell’Ordinazione 

presbiterale mediante il Diploma in Teologia pastoraleconcordano con il 
Decano della FT un piano di studio personalizzato, seguendo alcuni corsi 
obbligatori, chiamati attività di base, ed altri corsi complementari a scelta, 
chiamati attività caratterizzanti, richiesti per ogni semestre, compatibil-
mente con gli orari e senza sovrapposizioni. 

2. Le attività di base sono costituite da 25 ECTS; le attività caratterizzanti sono 
scelte dai curricoli del 2° ciclo della Facoltà di Teologia e devono totaliz-
zare almeno 25 ECTS. Tali corsi hanno validità accademica. 

3. Durante il 4° anno di formazione e di studio si svolgono le esercitazioni pa-
storali con attenzione all’esercizio del diaconato; esse si realizzano sotto la 
responsabilità della comunità formatrice. Dal punto di vista accademico tali 
attività saranno oggetto di studio nel tirocinio “Esercitazione di progetta-
zione pastorale” (di 10 ECTS)che si concluderà con un elaborato scritto di 
15-20 pagine, preparato sotto la guida di un docente, relativo 
all’esercitazione svolta e alla luce dei corsi frequentati. 

4. Responsabile dell’Anno di Diploma inTeologia pastorale è il Decano della 
Facoltà di Teologia. 

 
Attività di base obbligatorie: 25 ECTS 
TA1621. Omiletica (3 ECTS) 
TA1723. Pastorale del Sacramento della Penitenza (3 ECTS) 
TA2421. Pastorale giovanile (6 ECTS) 
EB3020. Catechetica fondamentale (5 ECTS) 
TA2124. Accompagnamento spirituale dei giovani (5 ECTS) 
TA2471. Pastorale giovanile salesiana II (3 ECTS) 
Tirocinio 
TA2352. Esercitazione di progettazione pastorale (10 ECTS) 
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Attività caratterizzanti a scelta: 25 ECTS  
Le attività caratterizzanti sono scelte, in dialogo con il Tutor, tra i corsi dei 
seguenti curricoli di specializzazione della Facoltà di Teologia: 

- pastorale giovanile 
- catechetica 
- pastorale biblica e liturgica 
- teologia spirituale - studi salesiani 
- teologia spirituale - formazione e animazione vocazionale 
- teologia spirituale - spiritualità giovanile 
- teologia dogmatica 

 
 

 
TERZO CICLO 

Il Piano di studio ha una propria configurazione secondo le caratteristiche 
del ciclo stesso, e in stretta rispondenza alle esigenze della ricerca e della specia-
lizzazione personale. Esso contempla l’eventuale integrazione di corsi e seminari 
o tirocini, un seminario di terzo ciclo, un tirocinio didattico e specialmente 
l’elaborazione della dissertazione dottorale (St 82). È anche richiesta una terza 
lingua straniera a scelta tra tedesco, spagnolo, inglese, francese, russo. 

Le integrazioni vengono definite caso per caso con l’assegnazione dei 
corsi, seminari e tirocini che il candidato dovrà frequentare nei corrispondenti 
curricoli di specializzazione della Facoltà di Teologia oppure, in casi partico-
lari autorizzati dal Decano, presso altre Facoltà dell’UPS e presso altri Centri 
di Studi Universitari. 

Il Seminario di terzo ciclo riguarda una tematica teologica, concordata 
ogni anno con la preoccupazione di assicurare una ricerca a carattere interdi-
sciplinare, soprattutto sul piano delle procedure epistemologiche. 

Il Tirocinio di terzo ciclo intende verificare e soprattutto sviluppare le ca-
pacità richieste in vista dell’insegnamento teologico di livello superiore e uni-
versitario. 

Il Tema della dissertazione dottorale deve essere scelto d’accordo con un 
Professore della Facoltà, indicando il titolo e lo schema fondamentale del lavo-
ro. Tale tema deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di Facoltà 
e depositato in Segreteria Generale entro un anno dall’iscrizione al 3º ciclo. 
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C) DISTRIBUZIONE DEI CORSI 
NEI DUE SEMESTRI DELL’ANNO 2014-2015 

 
PRIMO CICLO 
BACCALAUREATO IN TEOLOGIA 

I ANNO: Primo semestre 
Attività di base 
TA0111. Introduzione alla Sacra Scrittura (3 ECTS - F.X. Matoses) 
TA0410. NT. Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (6 ECTS - F.X. Matoses) 
TA0712. Storia della Chiesa antica (5 ECTS - M. Maritano) 
TA0914. Introduzione alla Teologia (3 ECTS - M. Sarbinowski) 
TA1610. Nozioni fondamentali di Liturgia, Anno liturgico e Liturgia delle Ore (5 

ECTS - F. Krason) 
LA0812. Archeologia cristiana (2 ECTS - P. Filacchione) 

Attività caratterizzanti 
TA2071. Spiritualità orionina (3 ECTS - H. Vieira) 
TA2072. Spiritualità vocazionista (3 ECTS - S. Musella) 
TA2268. Spiritualità salesiana I (3 ECTS - J. Boenzi) 

Corsi ausiliari 
TA0570. Introduzione alla lingua greca del Nuovo Testamento (3 ECTS – G.B. De 

Simone) 
TA0670. Metodologia del lavoro scientifico (3 ECTS - G. Cavagnari) 
LA0672. Nozioni di lingua latina I (5 ECTS - M. Sajovic) 
 
Secondo Semestre 
Attività di base 
TA0611. Patristica (5 ECTS - M. Maritano) 
TA0913. Teologia fondamentale (5 ECTS - M. Sarbinowski) 
TA1011. Cristologia (6 ECTS - A. Castellano) 
TA1310. Mariologia (3 ECTS - A. Escudero) 
TA1710. Teologia morale fondamentale (6 ECTS - P. Carlotti) 
Attività integrative 
TA0270. Ebraico I (3 ECTS - R. Vicent) 
TA0570. Introduzione alla lingua greca del Nuovo Testamento (3 ECTS - G.B. De 

Simone) 
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II ANNO: Primo Semestre 
Attività di base 
TA0510. NT. Lettere apostoliche (6 ECTS - J.J. Bartolomé) 
TA0711. Storia della Chiesa medievale (6 ECTS - G. Cipollone) 
TA1010. Mistero di Dio (5 ECTS - A. Castellano) 
TA1112. Protologia ed Escatologia (6 ECTS - J.L. Plascencia) 
DB0310. Diritto Canonico I (3 ECTS - K. Mwandha) 
Attività caratterizzanti 
TA2071. Spiritualità orionina (3 ECTS - H. Vieira) 
TA2072. Spiritualità vocazionista (3 ECTS - S. Musella) 
TA2268. Spiritualità salesiana I (3 ECTS - J. Boenzi) 
Attività integrative 
TA0370. Greco biblico (3 ECTS – R. Fusco) 
Seminari 
TA0340. Seminario di Sacra Scrittura (3 ECTS - F.X. Matoses) 
TA0640. Seminario di Patristica (3 ECTS - M. Maritano) 
Corsi ausiliari 
TA0271. Ebraico II (opzionale) (3 ECTS - R. Vicent) 
 
Secondo Semestre 
Attività di base 
TA0110. AT. Pentateuco e Libri storici (6 ECTS - G. Benzi) 
TA0210. AT. Libri profetici (5 ECTS - R. Vicent) 
TA1111. Grazia e Virtù teologali (6 ECTS - J.L. Plascencia) 
TA1210. Ecclesiologia ed Ecumenismo (6 ECTS - A. Musoni) 
TA1811. Teologia morale speciale II. Bioetica (3 ECTS - P. Carlotti) 
DB0410. Diritto Canonico II (3 ECTS - D. Do Duc) 
Attività integrative - Seminari 
TA0240. Seminario di Sacra Scrittura (3 ECTS - G. Benzi) 
TA1140. Seminario di Teologia sistematica (3 ECTS - A. Musoni) 
 

III ANNO: Primo Semestre 
Attività di base 
TA0310. AT. Libri sapienziali e Salmi (5 ECTS - M. Cimosa) 
TA0810. Storia della Chiesa moderna e contemporanea (6 ECTS - C. Semeraro) 
TA1412. Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione (5 ECTS - D. Medeiros) 
TA1413. Sacramenti: Eucaristia (5 ECTS - D. Medeiros) 
DB0610. Diritto Canonico sacramentario (5 ECTS - S. Ardito) 
TA1512. Teologia del ministero ordinato (3 ECTS - F. Krason) 



64 FACOLTÀ DI TEOLOGIA 

FT
 

Attività caratterizzanti 
TA2071. Spiritualità orionina (3 ECTS - H. Vieira) 
TA2072. Spiritualità vocazionista (3 ECTS - S. Musella) 
TA2268. Spiritualità salesiana I (3 ECTS - J. Boenzi) 
Attività integrative - Seminari 
TA1340. Seminario di sintesi teologica (3 ECTS - A. Escudero) 
 
Secondo Semestre 
Attività di base 
TA0412. NT. Vangelo di Giovanni e Lettere giovannee (5 ECTS - F.X. Matoses) 
TA1511. Sacramenti: Penitenza, Unzione, Matrimonio, Sacramentali (6 ECTS - F. 

Krason) 
TA1810. Teologia morale speciale I. Morale sociale (5 ECTS - S. Fernando) 
TA1910. Introduzione alla Teologia spirituale (3 ECTS - J.M. García) 
TA2310. Introduzione alla Teologia pastorale (3 ECTS - G. Cavagnari) 
Attività caratterizzanti 
TA1621. Omiletica (3 ECTS - F. Krason) 
TA2110. Teologia della vita consacrata (3 ECTS - V. Kalluvachel) 
 
 
SECONDO CICLO 
LICENZA in TEOLOGIA DOGMATICA 

Primo Semestre 
Attività di base 
TA0922. Fede e Cultura (5 ECTS - J.L. Plascencia) 
TA1021. Cristologia contemporanea (5 ECTS - A. Castellano) 
TA1223. Temi di Ecclesiologia (5 ECTS - A. Musoni) 
Attività caratterizzanti 
TA0130. CM di Teologia biblica (3 ECTS - R. Vicent) 
TA0630. CM di Patristica (3 ECTS - M. Maritano) 
TA0733. CM di Teologia della Storia (3 ECTS - A. Escudero) 
Attività integrative 
Seminari 
TA1342. Seminario di Storia dei dogmi e della teologia (5 ECTS - A. Escudero) 
TA1840. Seminario di Teologia morale (5 ECTS - P. Carlotti) 
Corsi ausiliari 
TA0370. Greco biblico (3 ECTS - R. Fusco) 
TA0670. Metodologia del lavoro scientifico (3 ECTS - G. Cavagnari) 
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Secondo Semestre 
Attività di base 
TA0923. Magistero e Teologia (5 ECTS - G. Coffele) 
TA1120. Antropologia teologica (5 ECTS - J.L. Plascencia) 
TA1421. Teologia sacramentaria oggi (5 ECTS - D. Medeiros) 
Attività caratterizzanti 
TA1030. CM sul Mistero di Dio (3 ECTS - A. Castellano) 
TA1132. CM di Antropologia teologica (3 ECTS - J.L. Plascencia) 
TA1336. CM di Storia della Teologia (3 ECTS - A. Escudero) 
Attività integrative 
Seminari 
TA0942. Seminario di Teologia fondamentale (5 ECTS - M. Sarbinowski) 
TA1242. Seminario di Ecclesiologia ed Ecumenismo (5 ECTS - A. Musoni) 
Corsi Ausiliari 
TA0270. Ebraico I (3 ECTS - R. Vicent) 
 
 
SECONDO CICLO 
LICENZA in TEOLOGIA SPIRITUALE 
LICENZA in TEOLOGIA SPIRITUALE – STUDI SALESIANI 

Primo Semestre 
Attività di base 
TA1922. Fondamenti della teologia dell'esperienza spirituale cristiana (5 ECTS - 

J.M. García) 
TA2120. Implicanze antropologiche dell'esperienza spirituale cristiana (5 ECTS - R. 

Zas friz de Col) 
Attività caratterizzanti 
TA2160. Spiritualità giovanile (5 ECTS - J. Boenzi) 
TA2263. Spiritualità di Don Bosco (5 ECTS - A. Giraudo) 
TA2265. Storia della Congregazione e dell'Opera salesiana (5 ECTS - A. Giraudo) 
TA2660. Esperienza religiosa giovanile (5 ECTS - M. Pollo) 
Corsi opzionali 
EB1222. Legislazione minorile (5 ECTS - A. Farina) 
EB2025. Teorie e tecniche della dinamica di gruppo (5 ECTS - R. Mastromarino) 
EB2722. Formazione vocazionale lungo il ciclo vitale (5 ECTS - G. Roggia-M. 

Stevani) 
EB3023. Ermeneutica dell'esperienza religiosa (3 ECTS - J.L. Moral) 
EB3227. Metodologia Catechetica: giovani (3 ECTS - A. Romano) 
EB3310. Teologia dell'educazione (5 ECTS - U. Montisci) 
TA0431. Lectio divina: teoria e prassi (3 ECTS - J.J. Bartolomé) 
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TA1333. CM di Spiritualità mariana (3 ECTS - A. Escudero) 
TA2134. CM Processi di maturazione affettiva in prospettiva della missione (5 

ECTS - V. Kalluvachel) 
TA2135. CM Vita di comunità e relazioni ferite (5 ECTS - V. Kalluvachel) 
TA2271. Pedagogia e comunicazione salesiana: musica, editoria e teatro (3 ECTS - 

A. Giraudo e coll.) 
TA2432. CM di Pastorale giovanile: questione antropologica e pastorale giovanile 

(3 ECTS - S. Currò) 
TA2631. Educazione, animazione e consulenza in Pastorale giovanile (5 ECTS - M. 

Pollo) 
Attività integrative 
TA2270. Ambiente socio-politico e religioso di Don Bosco (3 ECTS - J. Boenzi) 
Seminari e Tirocini 
TA2140. Seminario di formazione spirituale (5 ECTS - V. Kalluvachel) 
TA2141. Seminario di Spiritualità giovanile (5 ECTS - L. Rosón Galache) 
TA2240. Seminario di Spiritualità salesiana I (5 ECTS - J. Strus) 
Corsi ausiliari 
TA0370. Greco biblico (3 ECTS - R. Fusco) 
TA0671. Metodologia del lavoro scientifico per il ciclo di Licenza e Dottorato (3 

ECTS - J.M. García) 
 
Secondo Semestre 
Attività di base 
TA1923. Temi della teologia dell'esperienza spirituale cristiana (5 ECTS - J.M. García) 
TA2062. Teologia e spiritualità delle vocazioni: laici, consacrati e ministri ordinati (5 

ECTS - J.L. Plascencia) 
Attività caratterizzanti 
EB0310. Sistema preventivo (5 ECTS - M. Vojtas) 
TA2230. CM di Spiritualità salesiana I (3 ECTS - A. Giraudo) 
TA2421. Pastorale giovanile (6 ECTS - R. Sala) 
Corsi opzionali 
DB0106. I diritti dei giovani (5 ECTS - A. Farina) 
EB0320. Pedagogia salesiana (5 ECTS - M. Vojtas) 
EB0721. Dinamiche relazionali e lavoro in èquipe (5 ECTS - C. de Nitto) 
EB1024. Diritti civili ed educazione alla cittadinanza democratica (5 ECTS - A. Farina) 
EB2527. Giovani, vocazione e cultura (5 ECTS - M.O. Llanos- M. Guzzi) 
EB2622. Problematiche Psicologiche della vita religiosa e sacerdotale (5 ECTS - A. 

Cencini) 
EB2820. Pedagogia delle vocazioni laicali (5 ECTS - P. Bignardi) 
EB3029. Pastorale giovanile, catechesi e impegno socio-politico (5 ECTS - R. Paganelli) 
EB3220. Pastorale e catechesi familiare (5 ECTS - C. Pastore-G. Cavagnari) 
TA1722. Formazione della coscienza morale (5 ECTS - P. Carlotti) 



 DISTRIBUZIONE DEI CORSI 67 

FT
 

TA2063. Teologia e spiritualità della vita consacrata e presbiterale (5 ECTS - V. 
Kalluvachel) 

TA2126. La comunità luogo di formazione (5 ECTS - J. Strus) 
TA2231. CM di Spiritualità della Famiglia salesiana (3 ECTS - A. Giraudo) 
TA2331. CM di Spiritualità dell'azione apostolica (3 ECTS - F.V. Anthony) 
TA2422. Storia della pastorale giovanile (3 ECTS - R. Sala) 
TA2620. Introduzione alla ricerca empirica nell'ambito di pastorale giovanile e 

catechetica (3 ECTS - T. Doni) 
Attività integrative 
TA2272. Viaggio di studio ai Luoghi salesiani (5 ECTS - A. Giraudo) 
TA1970. Confronto con esperienze significative di spiritualità giovanile (5 ECTS - J.M. 

García) 
Seminari e Tirocini 
TA0840. Seminario di Storia della spiritualità moderna e contemporanea (5 ECTS - A. 

Giraudo) 
TA2150. Tirocinio sulla relazione di aiuto spirituale (5 ECTS - V. Kalluvachel) 
TA2241. Seminario di Spiritualità salesiana II (5 ECTS - J.L. Plascencia) 
 
 
SECONDO CICLO 
LICENZA in TEOLOGIA SPIRITUALE: 
FORMAZIONE DEI FORMATORI E DEGLI ANIMATORI VOCAZIONALI 

Primo Semestre 
Attività di base 
EB2722. Formazione vocazionale lungo il ciclo vitale (5 ECTS - G. Roggia_M. 

Stevani) 
TA1922. Fondamenti della teologia dell'esperienza spirituale cristiana (5 ECTS - 

J.M. García) 
Attività caratterizzanti 
TA2120. Implicanze antropologiche dell'esperienza spirituale cristiana (5 ECTS - R. 

Zas Friz de Col) 
Corsi opzionali 
DB0505. Diritto dei Religiosi. Aspetti pratici (5 ECTS - M.J.J. Pudumai Doss) 
EB1222. Legislazione minorile (5 ECTS - A. Farina) 
EB2025. Teorie e tecniche della dinamica di gruppo (5 ECTS - R. Mastromarino) 
EB2630. CM di Animazione e formazione vocazionale nel territorio (5 ECTS - M. 

Gahungu) 
EB3023. Ermeneutica dell'esperienza religiosa (3 ECTS - J.L. Moral) 
EB3227. Metodologia Catechetica: giovani (3 ECTS - A. Romano) 
EB3310. Teologia dell'educazione (5 ECTS - U. Montisci) 
TA0431. Lectio divina: teoria e prassi (3 ECTS - J.J. Bartolomé) 
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TA1333. CM di Spiritualità mariana (3 ECTS - A. Escudero) 
TA2135. CM: Vita di comunità e relazioni ferite (5 ECTS - V. Kalluvachel) 
TA2160. Spiritualità giovanile (5 ECTS - J. Boenzi) 
TA2432. CM di Pastorale giovanile: questione antropologica e pastorale giovanile 

(3 ECTS - S. Currò) 
TA2631. Educazione, animazione e consulenza in Pastorale giovanile (5 ECTS - M. 

Pollo) 
Attività integrative 
TA2033. CM di formazione presbiterale (5 ECTS - J.L. Plascencia) 
TA2134. CM. Processi di maturazione affettiva in prospettiva della missione (5 

ECTS - V. Kalluvachel) 
Seminari e Tirocini 
EB2540. Seminario di Pastorale vocazionale (5 ECTS - M.O. Llanos) 
EB2640. Seminario di Pedagogia delle vocazioni presbiterali (5 ECTS - M. 

Gahungu) 
EB2740. Seminario di Pedagogia delle vocazioni consacrate (5 ECTS - G. Roggia) 
TA2140. Seminario di formazione spirituale (5 ECTS - V. Kalluvachel) 
TA2141. Seminario di Spiritualità giovanile (5 ECTS - L. Rosón Galache) 
EB2750. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni consacrate I (5 ECTS - G. Roggia) 
EB2650. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni presbiterali I (5 ECTS - M. 

Gahungu) 
EB2550. Tirocinio di Pastorale vocazionale I (5 ECTS - M.O. Llanos) 
Corsi ausiliari 
TA0671. Metodologia del lavoro scientifico per il ciclo di Licenza e Dottorato (3 

ECTS - J.M. García) 
 
Secondo Semestre 
Attività di base 
EB2527. Giovani, vocazione e cultura (5 ECTS - M.O. Llanos-M. Guzzi) 
TA2062. Teologia e spiritualità delle vocazioni: laici, consacrati e ministri ordinati (5 

ECTS - J.L. Plascencia) 
Attività caratterizzanti 
TA1722. Formazione della coscienza morale (5 ECTS - P. Carlotti) 
TA2063. Teologia e spiritualità della vita consacrata e presbiterale (5 ECTS - V. 

Kalluvachel) 
Corsi opzionali 
EB0310. Sistema preventivo (5 ECTS - M. Vojtas) 
EB0721. Dinamiche relazionali e lavoro in èquipe (5 ECTS - C. de Nitto) 
EB2520. Pastorale vocazionale (5 ECTS - M.O. Llanos) 
EB2621. Psicopatologia nella spiritualità e formazione (5 ECTS - G. Crea) 
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EB2622. Problematiche Psicologiche della vita religiosa e sacerdotale (5 ECTS - A. 
Cencini) 

EB2820. Pedagogia delle vocazioni laicali (5 ECTS - P. Bignardi) 
EB3029. Pastorale giovanile, catechesi e impegno socio-politico (5 ECTS - R. Paganelli) 
EB3220. Pastorale e catechesi familiare (5 ECTS - C. Pastore-G. Cavagnari) 
TA2331. CM di Spiritualità dell'azione apostolica (3 ECTS - F.V. Anthony) 
TA2421. Pastorale giovanile (6 ECTS - R. Sala) 
TA2422. Storia della pastorale giovanile (3 ECTS - R. Sala) 
TA2620. Introduzione alla ricerca empirica nell'ambito di pastorale giovanile e 

catechetica (3 ECTS - T. Doni) 
Attività integrative 
TA1923. Temi della teologia dell'esperienza spirituale cristiana (5 ECTS - J.M. García) 
TA2126. La comunità luogo di formazione (5 ECTS - J. Strus) 
Seminari, Tirocini ed Esercitazioni 
EB2551. Tirocinio di Pastorale vocazionale II (5 ECTS - M.O. Llanos) 
EB2560. Esercitazioni di Pastorale vocazionale (5 ECTS - M.O. Llanos) 
EB2651. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni presbiterali II (5 ECTS - M. Gahungu) 
EB2660. Esercitazioni di Pedagogia delle vocazioni presbiterali (5 ECTS - M. Gahungu) 
EB2751. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni consacrate II (5 ECTS - G. Roggia) 
EB2760. Esercitazioni di Pedagogia delle vocazioni consacrate (5 ECTS - G. Roggia) 
TA0840. Seminario di Storia della spiritualità moderna e contemporanea (5 ECTS - A. 

Giraudo) 
TA2150. Tirocinio sulla relazione di aiuto spirituale (5 ECTS - V. Kalluvachel) 
 
 
 
SECONDO CICLO 
LICENZA in TEOLOGIA PASTORALE BIBLICA E LITURGICA  

Primo Semestre 
Attività caratterizzanti 
Corsi speciali 
TA1615. Teologia della Parola e della celebrazione (3 ECTS - F. Krason) 
TA1626. Pastorale dell'anno liturgico, pietà e religiosità popolare (3 ECTS - F. 

Krason) 
Corsi opzionali 
TA0431. Lectio divina: teoria e prassi (3 ECTS - J.J. Bartolomé) 
TA1521. Formazione e libri liturgici (3 ECTS - F. Krason) 
Seminari 
TA0341. Seminario di Pastorale biblica AT I (5 ECTS - M. Cimosa) 
Tirocini 
TA1651. Tirocinio di pastorale biblica e liturgica (5 ECTS - F. Krason-G. Cavagnari) 



70 FACOLTÀ DI TEOLOGIA 

FT
 

Attività integrative 
EB0610. Pedagogia generale (5 ECTS - D. Grzadziel) 
TA2523. Pastorale e comunicazione (3 ECTS - L. Pandolfi) 

Secondo Semestre 
Attività di base 
Corsi fondamentali 
TA0323. Bibbia, culto e cultura (3 ECTS - M. Cimosa-D. Medeiros) 
TA0525. Comprendere la Bibbia e fare Teologia (3 ECTS - M. Cimosa) 
Attività caratterizzanti 
TA0320. La Bibbia nella pastorale della Chiesa (3 ECTS - M. Cimosa) 
Seminari 
TA1644. Seminario di animazione liturgica (5 ECTS - G. Cavagnari) 
Tirocini 
TA1651. Tirocinio di pastorale biblica e liturgica (5 ECTS - F. Krason-G. 

Cavagnari) 
Attività integrative 
EB2021. Psicologia della religione (5 ECTS - D. Bellantoni) 
TA2620. Introduzione alla ricerca empirica nell'ambito di pastorale giovanile e 

catechetica (3 ECTS - T. Doni) 
 
 
 
TERZO CICLO 
DOTTORATO in TEOLOGIA DOGMATICA 
DOTTORATO in TEOLOGIA SPIRITUALE 
DOTTORATO NEGLI AMBITI DI TEOLOGIA PRATICA E MISSIONOLOGIA 
 
Primo Semestre 
TA2642. Seminario di ricerca di III ciclo (5 ECTS - F.V. Anthony) 
TA2355. Tirocinio di III ciclo (5 ECTS – S. Fernando) 
Secondo Semestre 
TA1153. Laboratorio di ricerca di III Ciclo - Teologia dogmatica (10 ECTS - A. 

Musoni) 
TA1941. Laboratorio di ricerca di III Ciclo - Teologia spirituale (10 ECTS – J.M. 

Garcia) 
TA2646. Laboratorio di ricerca di III Ciclo - Ambiti di Teologia pratica e missio-

nologica (10 ECTS - F.V. Anthony) 
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BIENNIO DI QUALIFICAZIONE CON DIPLOMA 
Per gli iscritti al Biennio di Spiritualità il programma prevede alcune diffe-

renze riguardo a quello di Licenza. D’intesa con il Direttore d’Istituto qualche 
corso opzionale può essere sostituito con un altro corso adatto tra i programmati 
dalla Facoltà di Teologia. 

È obbligatoria una sola esercitazione di seminario nel Biennio. Oltre una con-
veniente conoscenza dell’italiano, non si richiedono altre lingue. 

 
ANNO DI TEOLOGIA PASTORALE 
 
Primo Semestre 
Attività di base obbligatorie 
EB3020. Catechetica fondamentale (5 ECTS – A. Romano) 
TA1723. Pastorale del Sacramento della Penitenza (3 ECTS – P. Carlotti) 
Tirocinio 
TA2352. Esercitazione di progettazione pastorale (10 ECTS - D. Medeiros-F. Krason) 

 

Secondo Semestre 
Attività di base obbligatorie 
TA1621. Omiletica (3 ECTS – F. Krason) 
TA2421. Pastorale giovanile (6 ECTS – R. Sala) 

 

Attività caratterizzanti a scelta (25 ECTS) 
Le attività caratterizzanti sono scelte, in dialogo con il tutor, tra i corsi dei se-
guenti curricoli di specializzazione della Facoltà di Teologia: 

- pastorale giovanile 
- catechetica 
- pastorale biblica e liturgica 
- teologia spirituale - studi salesiani 
- teologia spirituale - formazione e animazione vocazionale 
- teologia spirituale - spiritualità giovanile 
- teologia dogmatica 
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A) INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. La Sezione di Torino della Facoltà di Teologia, costituita nel 1967 e 
vincolata alla Sede romana da un’apposita Convenzione, ha come fine: a) la 
formazione teologica degli Studenti salesiani candidati al presbiterato; b) 
l’ulteriore qualificazione dei medesimi e di altri Studenti come operatori pa-
storali, con speciale riguardo alla pastorale giovanile. 

2. Il curricolo degli studi si articola come segue: 
- Il Primo ciclo, istituzionale, della durata di tre anni (sei semestri), offre 

una conoscenza organica delle discipline teologiche e si conclude con il titolo 
accademico di Baccalaureato in Teologia. 

- Il Secondo ciclo, della durata di due anni (quattro semestri), sviluppa 
una delle specializzazioni della Facoltà, la Teologia pastorale, e si conclude 
con la Licenza in Teologia. 

- Il primo anno del Secondo ciclo, orientato alla formazione teologico-pa-
storale al presbiterato, ha anche la funzione di Anno Pastorale. 

3. Le condizioni di ammissione per gli Studenti Ordinari sono quelle sta-
bilite dagli Statuti UPS, artt. 74 e 80, e dagli Ordinamenti della Facoltà di Te-
ologia UPS, artt. 138 e 141. In particolare: 

- per il Primo ciclo: lo Studente dove aver compiuto gli studi superiori 
preuniversitari, conseguendo il titolo relativo, e il Biennio filosofico. Si ri-
chiede inoltre la conoscenza del latino e di una lingua moderna (tra inglese, 
francese, tedesco e spagnolo), oltre l’italiano. 

- può essere ammesso al Secondo ciclo chi ha conseguito il Baccalaureato 
in Teologia. In mancanza di questo, si richiede che lo Studente abbia compiuto 
gli studi filosofici e teologici equivalenti e si accerterà la sua idoneità attra-
verso un esame di ammissione. Si esige inoltre la conoscenza delle lingue ita-
liana, latina, e altre due lingue moderne (tra inglese, francese, tedesco e spa-
gnolo). 

- può essere ammesso all’Anno Pastorale chi ha conseguito il Baccalaure-
ato in Teologia. In mancanza di questo, si richiede che lo Studente abbia com-
piuto gli studi filosofici e teologici equivalenti e si accerterà la sua idoneità at-
traverso un esame di ammissione. 

4. Sia il Primo che il Secondo ciclo sono aperti anche agli Studenti che, 
non presentando i requisiti richiesti per il conseguimento dei gradi accademici, 
seguono i corsi richiesti per la formazione dei candidati al Presbiterato, com-
preso l’Anno pastorale (studenti straordinari), oppure frequentano a scopo for-
mativo alcuni corsi come ospiti. 
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B) CURRICOLI DI STUDIO 
 
PRIMO CICLO 
Corsi istituzionali  
SACRA SCRITTURA 
6011. A.T. Libri storici I (5 ECTS - 3c) 
6012. A.T. Libri storici II (3 ECTS - 2c) 
6013. A.T. Libri profetici (5 ECTS - 3c) 
6014. A.T. Libri sapienziali e Salmi (5 ECTS - 3c) 
6022. N.T. Vangeli sinottici I (5 ECTS - 3c) 
6028. N.T. Vangeli sinottici II e Atti degli Apostoli (5 ECTS - 3c) 
6031. N.T. Letteratura giovannea (5 ECTS - 3c) 
6032. N.T. Lettere paoline e apostoliche (5 ECTS - 3c) 
 
PATROLOGIA 
6152. Patrologia I. Padri anteniceni (3 ECTS - 2c) 
6153. Patrologia II. Padri postniceni (3 ECTS - 2c) 
 
STORIA DELLA CHIESA E ARCHEOLOGIA CRISTIANA 
6151. Storia della Chiesa I. Età antica e Archeologia cristiana (5 ECTS - 3c) 
6161. Storia della Chiesa II. Età medievale e moderna (5 ECTS - 3c) 
6162. Storia della Chiesa III. Età moderna e contemporanea (5 ECTS - 3c)  
 
TEOLOGIA FONDAMENTALE E SISTEMATICA 
6048. La Rivelazione cristiana e la teologia (8 ECTS - 5c) 
6057. La Chiesa I. Ecclesiologia fondamentale (5 ECTS - 3c) 
6058. La Chiesa II. Ecclesiologia sistematica. Ecumenismo (3 ECTS - 2c) 
6043. Cristologia (5 ECTS - 3c) 
6053. Mariologia (3 ECTS - 2c) 
6061. Il mistero di Dio (5 ECTS - 3c) 
6071. Antropologia teologica I. Protologia (5 ECTS - 3c) 
6075. Antropologia teologica II. La grazia (5 ECTS - 3c) 
6074. Antropologia teologica III. Escatologia (3 ECTS - 2c) 
6083. Sacramenti I. Introduzione ai sacramenti. Battesimo e Confermazione (6 

ECTS - 4c) 
6087. Sacramenti II. Eucaristia (6 ECTS - 4c) 
6084. Sacramenti III. Matrimonio (3 ECTS - 2c) 
6088. Sacramenti IV. Penitenza e Unzione degli infermi (5 ECTS - 3c) 
60511. Teologia del ministero ordinato (3 ECTS - 2c) 
6065. Teologia della vita consacrata ( 3 ECTS - 2c) 
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TEOLOGIA MORALE 
6091. Teologia morale I. Fondamentale (6 ECTS - 4c) 
6095. Teologia morale III. Morale della vita fisica (3 ECTS - 2c) 
6096. Teologia morale IV. Morale sociale (3 ECTS - 2c) 
6097. Teologia morale V. Morale sessuale e familiare (5 ECTS - 3c)  
 
TEOLOGIA SPIRITUALE E PASTORALE 
6117. Teologia spirituale sistematica (3 ECTS - 2c) 
61234. Introduzione alla teologia pastorale (3 ECTS - 2c) 
 
LITURGIA 
6141. Liturgia I. Introduzione alla liturgia (3 ECTS - 2c) 
6142. Liturgia II. Anno liturgico e Liturgia delle ore (3 ECTS - 2c)  
 
DIRITTO CANONICO 
6171. Diritto canonico I. Introduzione e Libri I e III del CIC.  

Chiesa e comunità politica (5 ECTS - 3c) 
6172. Diritto canonico II. Libro II del CIC (5 ECTS - 3c) 
6177. Diritto canonico III. Questioni particolari (5 ECTS - 3c)  
 
Corsi opzionali 
60524. Teologia orientale (3 ECTS -2c)  
 
Seminari 
6046. Seminario di avviamento allo studio della teologia (3 ECTS - 2c) 
6047. Seminario di sintesi teologica (3 ECTS - 2c) 
  un seminario tra: 
6026. Seminario di Sacra Scrittura (3 ECTS - 2c) 
6055. Seminario di Teologia ecumenica (3 ECTS - 2c) 
6073. Seminario di Teologia sistematica (3 ECTS - 2c) 
6090. Seminario di Teologia morale (3 ECTS - 2c) 
6157. Seminario di Patrologia (3 ECTS - 2c)  
 
Discipline ausiliarie 
6024. Greco biblico (3 ECTS - 2c) 
6033. Ebraico (3 ECTS - 2c) 
 
STUDI SALESIANI 
61114. Studi salesiani I. Don Bosco fondatore (3 ECTS - 2c) 
61116. Studi salesiani II. Spiritualità salesiana (3 ECTS - 2c) 
61117. Studi salesiani III. Forme vocazionali della Congregazione salesiana (3 

ECTS - 2c) 
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SECONDO CICLO 
Il Biennio di Licenza con specializzazione in Teologia Pastorale è fina-

lizzato alla formazione teologica degli operatori pastorali (presbiteri e diaconi, 
religiose e religiosi, consacrate/i, laiche/i) in ordine all’azione pastorale della 
Chiesa ed è segnato da una speciale attenzione al carisma salesiano. 

I corsi e i seminari si organizzano intorno a quattro aree principali: a) fon-
dazione teologico-pastorale; b) pastorale della comunità cristiana; c) pastorale 
giovanile e catechetica; d) formazione salesiana. 

Alcuni corsi, in particolare quelli fondamentali, sono svolti ogni anno. Al-
tri sono attivati ad anni alterni. Nel curricolo sono segnalati i corsi obbligatori 
per gli Studenti salesiani. Come corsi opzionali si possono frequentare alcuni 
dei corsi del Biennio di Licenza in Teologia morale della Sezione torinese della 
Facoltà di Teologia dell’Italia Settentrionale. 

Il curricolo implica due anni di frequenza (quattro semestri) a corsi fonda-
mentali, speciali e seminari, e si conclude con l’elaborazione di un’esercita-
zione scritta. Richiede attività accademiche per un totale di 120 ECTS così di-
stribuite: 
- Attività di base 
 8 corsi fondamentali - 24 ECTS 
- Attività caratterizzanti 
 corsi speciali e opzionali - 46 ECTS 
 2 seminari - 10 ECTS 
 1 tirocinio - 10 ECTS 
- Ulteriori attività formative 
 Lingua straniera I - 5 ECTS 
 Lingua straniera II- 5 ECTS 
 Prova finale, lavoro di licenza - 20 ECTS 
Attività di base: 8 Corsi fondamentali (26 ECTS) 

61214. Teologia pastorale fondamentale (3 ECTS) 
61216. Pastorale giovanile (3 ECTS) 
61229. Evangelizzazione e educazione (3 ECTS) 
6123. Pastorale della famiglia (3 ECTS) 
61230. Pastorale della parrocchia (3 ECTS) 
61310. Catechetica fondamentale (3 ECTS) 
61410. Pastorale liturgica (3 ECTS) 
6167. Storia della spiritualità cristiana (3 ECTS) 

Attività caratterizzanti:  
Corsi speciali: 
6018. Bibbia e pastorale (3 ECTS) 
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60510. Teologia delle religioni e dialogo interreligioso (3 ECTS) 
6105. Pastorale del sacramento della Penitenza (3 ECTS) 
6107. Educazione morale dei giovani (3 ECTS) 
61212. Culture, teologia, pastorale (3 ECTS) 
61215. Evangelizzazione e società (3 ECTS) 
61217. Pastorale e comunicazione (3 ECTS) 
61228. Pastorale vocazionale (3 ECTS) 
61231. Temi monografici di teologia pastorale (3 ECTS) 
6133. Catechesi per età I. Fanciulli e adolescenti (3 ECTS) 
6135. Insegnamento della Religione cattolica nella scuola (3 ECTS) 
6139. Catechesi per età II. Giovani e adulti (3 ECTS) 
61414. Omiletica (3 ECTS) 
61710. Sociologia della gioventù (3 ECTS) 
61711. Sociologia della religione (3 ECTS) 
6175. Psicologia del vissuto religioso (3 ECTS) 

Corsi opzionali: 
6036. Temi monografici di teologia biblica (3 ECTS) 
60523. Introduzione all’islamismo (3 ECTS) 
60524. Teologia orientale (3 ECTS)  
6086. Temi monografici di teologia sistematica (3 ECTS) 
60910. Temi monografici di teologia morale (3 ECTS) 
6110. Spiritualità e opera pastorale di Don Bosco (5 ECTS) 
61115. Spiritualità salesiana (3 ECTS) 
61225. Arte e pastorale (3 ECTS) 
61232. Questioni di economia pastorale (3 ECTS) 
61411. Musica e liturgia (3 ECTS) 
61723. Psicologia sociale (3 ECTS) 
61712. Sociologia dei movimenti religiosi (3 ECTS) 

2 Seminari (10 ECTS) a scelta tra i seguenti 
61223. Seminario di Teologia Pastorale (5 ECTS) 
61313. Seminario di Catechetica (5 ECTS) 
61110. Seminario di Spiritualità (5 ECTS) 

1 Tirocinio pastorale (nel 1° anno: 10 ECTS) 
61224. Animazione e organizzazione pastorale e catechistica (10 ECTS) 

 
Tesi di Licenza 

Il tema della tesi sarà scelto dallo Studente d’intesa con il Docente che lo 
guiderà nell’elaborazione della dissertazione. Il titolo e lo schema della tesi do-
vrà essere approvato dal Consiglio di Facoltà. 
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CORSO DI DIPLOMA IN TEOLOGIA PASTORALE (ANNO PASTORALE) 
Ai sensi dei canoni 250 e 255 del Codice di Diritto canonico, nonché degli 

Statuti 75 § 3 e degli Ordinamenti della Facoltà § 137, il corso di Diploma in 
Teologia pastorale ha valore di Anno pastorale per la formazione del presbi-
tero. Il curricolo implica un anno di frequenza (due semestri) a corsi fonda-
mentali, speciali e opzionali, a un tirocinio e a un seminario. Richiede attività 
accademiche per un totale di 60 ECTS così distribuite: 

- Attività di base (33 ECTS) 
- Ulteriori attività formative (27 ECTS) scelte tra corsi fondamentali, spe-

ciali e opzionali.  

Attività di base (33 ECTS):  
Corsi fondamentali 
61214. Teologia pastorale fondamentale (3 ECTS) 
61410. Pastorale liturgica (3 ECTS) 
61216. Pastorale giovanile (3 ECTS) 
61310. Catechetica fondamentale (3 ECTS) 
Corsi speciali 
6105. Pastorale del sacramento della Penitenza (3 ECTS) 
61414. Omiletica (3 ECTS) 
1 Seminario (5 ECTS) a scelta tra i seguenti 
61223. Seminario di Teologia Pastorale (5 ECTS) 
61313. Seminario di Catechetica (5 ECTS) 
61110. Seminario di Spiritualità (5 ECTS) 
1 Tirocinio pastorale  
61224. Animazione e organizzazione pastorale e catechistica (10 ECTS) 

Ulteriori attività formative (27 ECTS):  
Corsi fondamentali: 
61230. Pastorale della parrocchia (3 ECTS) 
6123. Pastorale della famiglia (3 ECTS) 
61229. Evangelizzazione e educazione (3 ECTS) 
6167. Storia della spiritualità cristiana (3 ECTS) 
Corsi speciali: 
6018. Bibbia e pastorale (3 ects) 
60510. Teologia delle religioni e dialogo interreligioso (3 ECTS) 
6107. Educazione morale dei giovani (3 ECTS) 
61212. Culture, teologia, pastorale (3 ECTS) 
61215. Evangelizzazione e società (3 ECTS) 
61112. Direzione e accompagnamento spirituale (3 ECTS) 
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61217. Pastorale e comunicazione (3 ECTS) 
61222. Pastorale della scuola (3 ECTS) 
61228. Pastorale vocazionale (3 ECTS) 
61231. Temi monografici di teologia pastorale (3 ECTS) 
6133. Catechesi per età I. Fanciulli e adolescenti (3 ECTS) 
6135. Insegnamento della Religione cattolica nella scuola (3 ECTS) 
61710. Sociologia della gioventù (3 ECTS) 
61711. Sociologia della religione (3 ECTS) 
6175. Psicologia del vissuto religioso (3 ECTS) 
Corsi opzionali: 
6036. Temi monografici di teologia biblica (3 ECTS)  
60523. Introduzione all’islamismo (3 ECTS)  
60524. Teologia orientale (3 ECTS) 
60910. Temi monografici di teologia morale (3 ECTS) 
6110. Spiritualità e opera pastorale di Don Bosco (3 ECTS) 
61115. Spiritualità salesiana (3 ECTS) 
61225. Arte e pastorale (3 ECTS) 
61232. Questioni di economia pastorale (3 ECTS) 
61411. Musica e liturgia (3 ECTS) 
61723. Psicologia sociale (3 ECTS) 
61712. Sociologia dei movimenti religiosi (3 ECTS) 

 
 
MASTER DI I LIVELLO IN TEOLOGIA E SPIRITUALITÀ 
 Il Master intende fornire una prima introduzione complessiva ai temi della 
teologia cristiana, sviluppando in particolare l’area che concerne la teologia 
spirituale. In particolare intende promuovere nello studente le seguenti compe-
tenze: 

- un primo accostamento scientifico di alcuni testi del Nuovo e Antico Testa-
mento, con la conoscenza delle principali questioni storiche, letterarie e 
teologiche e lo studio di pericopi scelte; 

- la conoscenza critica dei principali capitoli della teologia cristiana, con 
particolare attenzione alle questioni di carattere fondamentale e fondativo; 

- la conoscenza più specifica dell’area della teologia spirituale, con particola-
re attenzione agli elementi propri della spiritualità della vita religiosa e dei 
nodi dinamici intorno a cui si struttura l’esperienza spirituale del credente; 

- la capacità di approfondire alcuni temi della spiritualità attraverso la lettura 
diretta di documenti cospicui della tradizione cristiana e in particolare della 
tradizione religiosa del proprio istituto. 
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Il Master è destinato a studenti, principalmente religiosi e religiose, che inten-
dono qualificarsi in ambito di teologia e spiritualità. Esso viene proposto ai 
salesiani coadiutori come tappa della loro formazione specifica. 
Il Master prevede lezioni di didattica frontale e seminari, per un totale di 60 
ECTS, pari a 1500 ore di lavoro di cui: 

56 ECTS di lezioni 
4 ECTS di lavoro finale 

La proposta didattica è organizzata nelle seguenti aree 
Area biblica 10 ECTS 

Antico Testamento    5 ECTS 
Nuovo Testamento   5 ECTS 

Area teologica 25 ECTS 
Teologia fondamentale  5 ECTS 
Cristologia - Trinità   5 ECTS 
Ecclesiologia    5 ECTS 
Morale fondamentale   5 ECTS 
Sacramenti    5 ECTS 

Area spirituale 15 ECTS 
Padri della Chiesa   3 ECTS 
Vita consacrata    3 ECTS 
Teologia spirituale    3 ECTS 
Don Bosco fondatore   3 ECTS* 
Spiritualità salesiana   3 ECTS* 

Corsi opzionali (tra quelli attivati nella sezione) 6 ECTS 
Tesi conclusiva   4 ECTS 
* Gli studenti non salesiani possono sostituire i corsi segnati con l’asterisco con corsi op-
zionali, tra quelli attivati nella Sezione 

 
 

MASTER DI I LIVELLO PER OPERATORI DI PASTORALE GIOVANILE 
 Il Master intende abilitare l’Operatore di pastorale giovanile ad agire con 
maggiore competenza nell’ambito della formazione cristiana dei giovani attra-
verso una conoscenza più approfondita dei contenuti della fede, l’assunzione 
della prospettiva pastorale come modalità di approccio al mondo giovanile, 
l’acquisizione di una competenza metodologica in ordine alla attività più fre-
quentemente richieste nell’educazione cristiana, un livello iniziale di riflessio-
ne critica sulla prassi pastorale. 
 Il Master è destinato a educatori cristiani che operano o intendono operare 
nella pastorale giovanile. Per accedere al Master si richiede la Laurea triennale 
in scienze della formazione/dell’educazione o la Laurea triennale di educatore 
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professionale o altro titolo equivalente. Sono anche ammessi uditori che, pur 
non avendo i titoli accademici richiesti, possono comunque fruire dei contenuti 
dei corsi. Questi uditori avranno solo un attestato di frequenza firmato dal 
direttore del corso. 
 
 Il Master prevede lezioni di didattica frontale, studio guidato, laboratori e 
un tirocinio, per un totale di 60 ECTS, pari a 1500 ore di lavoro di cui: 
 24 ECTS di didattica frontale; 
 12 ECTS di laboratorio condotto dal docente; 
  9 ECTS di studio personale guidato; 
 10 ECTS di tirocinio; 
  5 ECTS di lavoro finale. 
 
Il Master si compone di 3 moduli di 15 ECTS, un tirocinio (10 ECTS) e una 
prova finale (5 ECTS). 
I modulo:  
Area biblica     3 ECTS 
Area fondamentale e cristologica   3 ECTS 
Area ecclesiale     3 ECTS 
Laboratorio di spiritualità giovanile  6 ECTS 
 
II modulo: 
Area antropologica    3 ECTS 
Area sacramentale    3 ECTS 
Area morale     3 ECTS 
Laboratorio di animazione liturgica  6 ECTS 
 
III modulo:  
Pastorale fondamentale    3 ECTS 
Pastorale giovanile    3 ECTS 
Studio guidato su temi di:  

- sociologia della gioventù    3 ECTS 
- temi monografici di pastorale giovanile 3 ECTS 
- sistema preventivo e spiritualità dell’educatore 3 ECTS 

 
Tirocinio       10 ECTS 
Prova finale      5 ECTS 
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C) DISTRIBUZIONE DEI CORSI 
NEI DUE SEMESTRI DELL'ANNO 2014-2015 

 
PRIMO CICLO 

I Anno : - Primo semestre  
Corsi fondamentali 
6022. N.T. Vangeli Sinottici I (5 ECTS - M. Rossetti) 
6048. La rivelazione cristiana e la teologia (8 ECTS - R. Carelli) 
6057. La Chiesa I. Ecclesiologia fondamentale (5 ECTS - A. Nora) 
6151. Storia della Chiesa I: Età antica e Archeologia cristiana (5 ECTS - C. Besso) 
61713. Diritto canonico I. Introduzione, Libro I e III del CIC (3 ECTS - M. Marchis) 
Discipline ausiliarie 
6024. Greco biblico (3 ECTS - C. Besso) 
Seminario 
6046. Seminario di avviamento allo studio della teologia (3 ECTS - S. Frigato) 
  
Secondo semestre 
Corsi fondamentali 
6028. N.T. Vangeli Sinottici II e Atti degli Apostoli (5 ECTS - M. Rossetti) 
6045. Cristologia (6 ECTS - S. Mazzer) 
6061. Il mistero di Dio (5 ECTS - S. Mazzer) 
6091. Teologia morale I. Morale fondamentale (6 ECTS - P. Merlo) 
6141. Liturgia I. Introduzione alla liturgia (3 ECTS - A. Baldacci) 
6152. Patrologia I. Padri anteniceni (3 ECTS - C. Besso) 
Discipline ausiliarie  
6033. Ebraico (3 ECTS - M. Marenco)  
Corso complementare 
61114. Studi salesiani I. Don Bosco fondatore (3 ECTS - M. Fissore) 
 

II e III Anno: - Primo semestre 
Corsi fondamentali 
6011. A.T. Libri storici I (5 ECTS - D. Attinger) 
6058. La Chiesa II. Ecclesiologia sistematica. Ecumenismo (3 ECTS - A. Nora) 
6071. Antropologia teologica I. Protologia  (5 ECTS - R. Carelli) 
6083. Sacramenti I.  Introduzione. Battesimo, Cresima (6 ECTS - A. Bozzolo) 
6097. Teologia morale V. Morale sessuale e familiare (5 ECTS - P. Merlo) 
6162. Storia della Chiesa III: età moderna e contemporanea (5 ECTS - S. Oni) 
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Seminari 
6047. Seminario di Sintesi Teologica (3 ECTS - A. Bozzolo) 
6073. Seminario di Teologia sistematica (3 ECTS - S. Mazzer) 
6148. Seminario di Liturgia (3 ECTS - A. Baldacci)  
 

Secondo semestre 
Corsi fondamentali 
6012. A.T. Libri storici II (3 ECTS - F. Perrenchio) 
6031. N.T. Letteratura giovannea (5 ECTS - M . Rossetti) 
6053. Mariologia (3 ECTS - R. Carelli) 
6075. Antropologia teologica II. La grazia (5 ECTS - R. Carelli) 
6087. Sacramenti II. Eucaristia  (6 ECTS - A. Bozzolo ) 
60911. Teologia morale III. Morale della vita fisica (5 ECTS - P. Merlo) 
6142. Liturgia II. Anno liturgico e Liturgia delle Ore (3 ECTS - A. Baldacci) 
6172. Diritto canonico II. Libro II del CIC (5 ECTS - M. Marchis)  
Corso complementare 
61117. Studi salesiani III. Forme vocazionali della Congregazione salesiana (3 

ECTS - M. Fissore) 
 
 
 
SECONDO CICLO 
LICENZA, CON SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE 
 
Primo semestre 
Corsi fondamentali 
61214. Teologia pastorale fondamentale (3 ECTS - G. Campanella) 
6167. Storia della spiritualità cristiana (3 ECTS -S. Mazzer) 
Corsi speciali 
60510. Teologia delle religioni e dialogo interreligioso  (3 ECTS - A. Pacini) 
6105. Pastorale del sacramento della Penitenza (3 ECTS - P. Merlo) 
6133. Catechesi per età I. Fanciulli e adolescenti ( 3 ECTS - U. Lorenzi) 
61414. Omiletica (3 ECTS -M. Rossetti) 
61711. Sociologia della religione (3 ECTS - M. Introvigne) 
61217. Pastorale e comunicazione (3 ECTS - M. Bergamaschi) 
Corsi opzionali 
61411. Musica e liturgia (3 ECTS - A. Baldacci) 
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Secondo semestre 
Corsi fondamentali 
61216. Pastorale giovanile (3 ECTS - A. Martelli ) 
61229. Evangelizzazione e educazione ( 3 ECTS - R. Carelli) 
61310. Catechetica fondamentale (3 ECTS - G. Biancardi) 
61410. Pastorale liturgica (3 ECTS - P. Chiaramello) 
Corsi speciali 
61235. Temi monografici di teologia pastorale II (3 ECTS - G. Zurra) 
Corsi opzionali 
6110. Spiritualità e opera pastorale di Don Bosco (3 ECTS - M. Fissore) 
61225. Arte e pastorale (3 ECTS - N. Maffioli) 
61726. Psicologia pastorale (3 ECTS - S. Guarinelli) 
Seminari: 
61223. Seminario di Teologia pastorale (5 ECTS - B. Negro) 
61313. Seminario di Catechetica (5 ECTS - M. Roselli) 
 
Tirocinio (tra primo e secondo semestre) 
61224. Animazione e organizzazione pastorale e catechistica (10 ECTS - G. 

Campanella) 
 
 
 
CURRICOLO DI DIPLOMA IN TEOLOGIA PASTORALE (ANNO PASTORALE) 
Primo semestre 
Corsi fondamentali 
61214. Teologia pastorale fondamentale (3 ECTS - G. Campanella) 
6167. Storia della spiritualità cristiana (3 ECTS - S. Mazzer) 
Corsi speciali 
60510. Teologia delle religioni e dialogo interreligioso  (3 ECTS - A. Pacini) 
6105. Pastorale del sacramento della Penitenza (3 ECTS - P. Merlo) 
6133. Catechesi per età I. Fanciulli e adolescenti ( 3 ECTS -U. Lorenzi) 
61414. Omiletica (3 ECTS - M. Rossetti) 
61711. Sociologia della religione (3 ECTS - M. Introvigne) 
61217. Pastorale e comunicazione (3 ECTS - M. Bergamaschi) 
Corsi opzionali 
61411. Musica e liturgia (3 ECTS - A. Baldacci) 
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Secondo semestre 
Corsi fondamentali 
61216. Pastorale giovanile (3 ECTS - A. Martelli ) 
61229. Evangelizzazione e educazione ( 3 ECTS - R. Carelli) 
61310. Catechetica fondamentale (3 ECTS - G. Biancardi) 
61410. Pastorale liturgica (3 ECTS - P. Chiaramello) 
Corsi speciali 
61235. Temi monografici di teologia pastorale II (3 ECTS - G. Zurra) 
Corsi opzionali 
6110. Spiritualità e opera pastorale di Don Bosco (3 ECTS - M. Fissore) 
61225. Arte e pastorale (3 ECTS - N. Maffioli - C. Besso) 
61726. Psicologia pastorale (3 ECTS - S. Guarinelli) 
Seminari: 
61223. Seminario di Teologia pastorale (5 ECTS - B. Negro) 
61313. Seminario di Catechetica (5 ECTS - M. Roselli) 
Tirocinio (tra primo e secondo semestre) 
61224. Animazione e organizzazione pastorale e catechistica (10 ECTS - G. 

Campanella) 
 
MASTER IN TEOLOGIA E SPIRITUALITÀ 

Primo semestre 
6014. A.T. Libri sapienziali e Salmi (5 ECTC - F. Perrenchio)  
60221. N.T. Vangeli Sinottici I (5 ECTS - M. Marenco) 
60824. Sacramenti (5 ECTS - A. Baldacci) 
6151. Storia della Chiesa I. Età antica e Archeologia cristiana (5 ECTS - C. Besso) 
6167. Storia della spiritualità cristiana ( 3 ECTS – S. Mazzer) 
6133. Catechesi per età I. Fanciulli e adolescenti (3 ECTS - U. Lorenzi) 
61711. Sociologia della religione (3 ECTS - M. Introvigne) 

Secondo semestre 
6012. AT. Libri storici II (3 ECTS - F. Perrenchio) 
6031. NT. Letteratura giovannea (5 ECTS - M. Rossetti) 
6045. Cristologia (6 ECTS - S. Mazzer) 
60520. Teologia fondamentale (5 ECTS - M. Bennardo) 
60525. La Chiesa (5 ECTS - P. Ripa) 
60921. Morale fondamentale (5 ECTS - F. Ciravegna) 
6110. Spiritualità e opera pastorale di Don Bosco (3 ECTS - M. Fissore) 
61114. Studi salesiani I. Don Bosco fondatore (3 ECTS - M. Fissore) 
6142. Liturgia II. Anno liturgico e Liturgia delle Ore (3 ECTS - A Baldacci) 
6152. Patrologia I. Padri anteniceni (3 ECTS - C. Besso) 



.
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A) GENERAL INFORMATION 
 

The Jerusalem Campus of the Faculty of Theology Studium Theologicum 
Salesianum (STS) has been erected by decree of the Congregation for Catholic 
Education on 2nd February 2011, and it is linked to the central see in Rome by a 
specific agreement. 

The Jerusalem Campus has inherited the legacy of the Studium Theolo-
gicum Salesianum originally located in Cremisan. In 2004 it moved to the 
premises of the Salesian Monastery Ratisbonne in Jerusalem.  

The goal of the STS is to promote the study of and a deeper understanding 
of the mystery of Christ, as proposed by divine revelation and as interpreted by 
the teaching authority of the Church. This Study Centre aims particularly at the 
theological formation of Salesian candidates to the priesthood. It is also open to 
students from other religious congregations, to diocesan students, and to lay 
students. The students who attend this Study Centre ordinarily conclude their 
studies with the Bachelor’s degree in theology. 

Given its privileged location in the Holy Land, the Study Centre aims es-
pecially at highlighting a biblical formation by offering appropriate means to 
achieve this end. In addition, thanks to the ethnic and cultural richness of the 
Holy Land, it offers the students the possibility of achieving a desirable and 
necessary ecumenical and inter-religious formation. 

The STS is the Jerusalem Campus of the Faculty of Theology of the 
Salesian Pontifical University in Rome. The arrangement of studies of this 
Centre is governed by the principles and norms issued by the Holy See, by the 
Salesian Congregation and by the Salesian Pontifical University. Another set of 
norms concerning the identity and the mission of this Study Centre is contained 
in the statutes, with which the Rector Major established Ratisbonne Salesian 
Monastery “Saints Peter and Paul”. The Rector Major, as Great Chancellor of 
the Salesian Pontifical University, is the ultimate authority of the STS. 

 
B) CURRICULUM OF STUDIES 

 
Sacred Scripture OT 
RA0101. Inspiration - The Canon - Hermeneutics (5 ects) 
RA0102. Biblical Archaeology, History and Geography (5 ects) 
RA0103. OT Exegesis: Pentateuch and Historical Books (8 ects) 
RA0104. OT Exegesis: Prophetic Books (5 ects) 
RA0105. OT Exegesis: Wisdom Books and Psalms (5 ects) 
RA0106. Biblical Hebrew 1 (5 ects) 
RA0107. Biblical Hebrew 2 (3 ects) 
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Sacred Scripture NT 
RA0201. NT Exegesis: Synoptic Gospels and Acts (8 ects) 
RA0202. NT Exegesis: Pauline and Apostolic Letters (8 ects) 
RA0203. NT Exegesis: Johannine Writings (8 ects) 
RA0204. Biblical Theology (3 ects) 
RA0205. Biblical Greek 1 (5 ects) 
RA0206. Biblical Greek 2 (3 ects) 
Fundamental Theology 
RA0301. Fundamental Theology (8 ects) 
RA0302. Missiology (3 ects) 
RA0303. Introduction to Judaism (3 ects) 
RA0304. Introduction to Islam (3 ects) 
RA0305. Studies in Islam (5 ects) 
RA0306. Theology for Africa: Themes and Readings (3 ects) 
RA0307. African Religions and Theology of Religions (5 ects) 
RA0308. Seminar in Missiology (3 ects) 
Systematic Theology I 
RA0401. Mystery of God (5 ects) 
RA0402. Christology and Mariology (8 ects) 
RA0403. Theological Anthropology 1 (5 ects) 
RA0404. Theological Anthropology 2 (5 ects) 
Systematic Theology II 
RA0501. Ecclesiology (6 ects) 
RA0502. Ecumenism (3 ects) 
RA0503. Eschatology (3 ects) 
RA0504. Sacraments 1 (8 ects) 
RA0505. Sacraments 2 (6 ects) 
RA0506. Specialised Topics in Ecumenism (5 ects) 
Moral Theology 
RA0601. Fundamental Moral Theology (8 ects) 
RA0602. Bioethics (5 ECTS) 
RA0603. Moral Theology of Virtue (3 ects) 
RA0604. Sexual and Family Moral Theology (5 ects) 
RA0605. Social Moral Theology (5 ects) 
Liturgy 
RA0701. Introduction to Liturgy (3 ects) 
RA0702. Liturgical Year. Liturgy of the Hours. Liturgical Music (5 ects) 
RA0703. Liturgical Ministry and Homiletics (5 ects) 
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Patrology and Church History 
RA0801. Patrology 1: Ante-Nicene Fathers (3 ects) 
RA0802. Patrology 2: Post-Nicene Fathers (3 ects) 
RA0803. Church History 1: Early Period (5 ects) 
RA0804. Church History 2: Medieval Period (5 ects) 
RA0805. Church History 3: Modern Period (5 ects) 
RA0806. Church History 4: Contemporary Period (5 ects) 
Canon Law 
RA0901. Canon Law 1: Introduction – Book I of CIC (3 ects) 
RA0902. Canon Law 2: Book II of CIC (3 ects) 
RA0903. Canon Law 3: Books III - VII of CIC (3 ects) 
RA0904. Canon Law 4: Matrimony (3 ects) 
Spiritual Theology and Salesian Studies 
RA1001. Spiritual Theology (3 ects) 
RA1002. The States of Christian life (3 ects) 
RA1003. Don Bosco - Founder (3 ects) 
RA1004. Salesian Spirituality (3 ects) 
RA1005. Salesian Youth Ministry (3 ects) 
RA1006. Forms of the Salesian Vocation (3 ects) 
RA1007. Charism and Identity of the Missionaries of Africa (3 ects) 
Pastoral Theology 
RA1101. Introduction to Pastoral Theology (3 ects) 
RA1102. Catechetics (3 ects) 
RA1103. Social Communication Ministry (3 ects) 
RA1104. Pastoral Ministry of the Sacrament of Penance (3 ects) 
RA1105. Pastoral Studies (3 ects) 
Theological Methodology 
RA1201. Methodology (1styear) (2 ects) 
RA1202. Written Assignment (2nd year) (2 ects) 
RA1203. Seminar 1 in Biblical Studies (3rd year) (5 ects) 
RA1204. Seminar 2 in Systematic Theology (3rd year) (5 ects) 
RA1205. Seminar for Theological Synthesis (4th year) (2 ects)  
RA1206. Italian 1 (6 ects) 
RA1207. Italian 2 (6 ects) 
RA1208. Topographical Visits (3 ects) 
RA1209. Archaeological Excursions (5 ects) 
RA1210. Latin (3 ects) 
Bachelor’s Degree Exam: (8 ects) 

• Bachelor’s Degree (Oral Exam) 
• Bachelor’s Degree (Written Exam) 
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Notes:  
1. The study of Sacred Scripture is complemented by RA1208 Topographical 

Visits (3 ects) and by RA1209 Archaeological Excursions (5 ects) under the 
guidance of a tutor. 

2. The courses included between RA0100 and RA1000 (apart from the cour-
ses RA1003-1006) plus RA1101 are considered main subjects. The others 
are secondary subjects. This distinction is made only to assess the final 
marks for the Bachelor’s degree.  

3. The Salesian Studies and the course in the Italian language are compulsory 
for Salesian students. The courses concerning African Theology are com-
pulsory for the Missionaries of Africa students. The courses are: RA0305, 
RA0306, RA0307, RA0308, RA0506, RA1007, and RA1105. They are 
credited as optional courses. 

4. Biblical Greek 2 and Biblical Hebrew 2 are optional. 
5. It is the responsibility of the Academic Council to introduce in the yearly 

course-programme other optional courses. Credits and marks will be 
reported in the final record. 

6. All the students are expected to show that they possess sufficient know-
ledge of another language (French, German, Italian, Portuguese Spanish) 
different from English and their mother tongue.  

 
 

C) DISTRIBUTION OF COURSES 
IN THE TWO SEMESTERS OF THE YEAR 2014-2015 

 
First Year 
 
First Semester  
Compulsory Courses 
RA0101. Inspiration - The Canon - Hermeneutics (5 ects – E. Wyckoff) 
RA0102. Biblical Archaeology, History and Geography (5 ects – J. Vernet) 
RA0201. NT Exegesis: Synoptic Gospels and Acts - 1st part (5 ects – K. Kulpa) 
RA0205. Biblical Greek 1 (5 ects – K. Kulpa) 
RA0301. Fundamental Theology - 1st part (3 ects – G. Caputa) 
RA0701. Introduction to Liturgy (3 ects – W. Shomali) 
RA0803. Church History 1: Early period (5 ects – D. Arnauld) 
RA1201. Methodology (2 ects – V. John Bosco) 
Optional courses 
RA1206. Italian 1 – 1st part (3 ects – M. Balla) 
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Supplementary activities 
RA1208. Topographical visits – 1st part (2 ects – J. Vernet)) 
RA1209. Archaeological excursions – 1st part (2 ects – K. Kulpa) 
 
Second Semester 
Compulsory Courses 
RA0201. NT Exegesis: Synoptic Gospels and Acts – 2nd part (3 ects - K. Kulpa) 
RA0301. Fundamental Theology – 2nd part (5 ects – G. Caputa) 
RA0601. Fundamental Moral Theology (8 ects – B. Michael) 
RA0801. Patrology 1: Ante-Nicene Fathers (3 ects – G. Collins-M. Lenk) 
RA0802. Patrology 2: Post-Nicene Fathers (3 ects – G. Collins-M. Lenk) 
RA0901. Canon Law 1: Introduction – Book I of CIC (3 ects – K. Mwanda) 
Optional courses 
RA1003. Salesian Studies 1. Don Bosco Founder (3 ects – A. Wong) 
RA1206. Italian 1 – 2nd part (3 ects – M. Balla) 
Supplementary activities 
RA1208. Topographical visits – 2nd part (1 ects – J. Vernet) 
RA1209. Archaeological excursions – 2nd part (3 ects – K. Kulpa) 
 
 
Triennium 
 
First Semester  
Compulsory Courses 
RA0103. OT Exegesis: Pentateuch & Historical Books – 1st part (5ECTS – D. 

Neuhaus) 
RA0302. Missiology (3 ECTS – L. Vonck) 
RA0403. Theological Anthropology 1 (5 ECTS – W. Russell) 
RA0501. Ecclesiology (6 ECTS - S. Obu) 
Specific compulsory courses for the second year 
RA0106. Biblical Hebrew 1 (5 ECTS – P. Zelazko) 
RA0804. Church History 2: Mediaeval Period (5 ECTS – D. Arnauld) 
Specific compulsory courses for the third year 
RA0702. Liturgical Year – Liturgy of the Hours – Liturgical Music (5 ECTS – 

M. Wanjala) 
Specific compulsory courses for the fourth year 
RA1001. Spiritual Theology (3 ECTS – P. Gianazza) 
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Optional courses 
RA1207. Italian 2– 1st part – (2nd year) (3 ECTS – M. Balla) 
RA1107. Pastoral Studies 3: Workshop on Conscientisation and Decision 

Making (2 ECTS - G. Theunis) 
RA 1210. Latin (3 ECTS – S. Kunccherakatt) 
Seminars 
RA1203. Seminar in Biblical Studies (3rd year) (5 ECTS – E. Wyckoff) 
RA1205. Seminar for Theological Synthesis (4th year) (2 ECTS – G. Caputa) 
Supplementary activities 
RA1209. Archaeological excursions – 1st part (2nd& 3rd years) (K. Kulpa) 
 
Second Semester 
Compulsory courses 
RA0103. OT Exegesis: Pentateuch & Historical Books – 2nd part (3ECTS – D. 

Neuhaus) 
RA0404. Theological Anthropology 2 (5 ECTS – W. Russell) 
RA0603. Moral Theology of Virtue (3 ECTS - B. Michael) 
RA1101. Introduction to Pastoral Theology (3 ECTS – G. Caputa) 
RA1102. Catechetics (3 ECTS – V. John Bosco) 
Specific compulsory courses for the second year 
RA0902. Canon Law 2: Books III - VII of CIC (3 ECTS – K. Mwandha) 
RA1202. Written Assignment (2 ECTS) 
Specific compulsory courses for the third year 
RA0703. Liturgical Ministry and Homiletics (5 ECTS – M. Wanjala) 
RA0805.Church History 3: Modern period (5 ECTS – D. Arnauld) 
Specific compulsory courses for the fourth year 
RA0806. Church History 4 (5 ECTS - D. Arnauld) 
RA0904. Canon Law 4 (3 ECTS – K. Mwandha) 
RA1104. Pastoral Ministry of the Sacrament of Penance (3 ECTS – B. 

Michael) 
Optional courses 
RA1006. Forms of Salesian Vocation (3 ECTS– A. Wong) 
RA1207. Italian 2 – 2nd part (2nd year) (3 ECTS – M. Balla) 
RA0107. Biblical Hebrew 2 (3 ECTS – P. Zelazko) 
Supplementary activities 
RA1209. Archaeological excursions – 2nd part - (2nd & 3rd years) (K. Kulpa) 
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DECANO: GAMBINI PAOLO, SDB 
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LLANOS MARIO, SDB 
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BAY MARCO, SDB 
CASELLA FRANCESCO, SDB 
DE NITTO CARLA, LC 
 

MONTISCI UBALDO, SDB 
QUINZI GABRIELE, SDB 
DELEGATI DEGLI STUDENTI 

DOCENTI 
Docenti Ordinari: 
CASELLA FRANCESCO, SDB 
GAMBINI PAOLO, SDB 
LLANOS MARIO, SDB 
NANNI CARLO, SDB 
 
Docenti Straordinari: 
BAY MARCO, SDB 
FORMELLA ZBIGNIEW, SDB 
MORAL DELA PARTE JOSÉ LUIS, SDB 
ROGGIA GIUSEPPE, SDB 
ROMANO ANTONIO, SDB 
 
Docenti Aggiunti: 
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GRZĄDZIEL DARIUSZ, SDB, (Econ.) 
MONTISCI UBALDO, SDB 
PASTORE CORRADO, SDB 
QUINZI GABRIELE, SDB 
TOGNACCI STEFANO, SDB 
VETTORATO GIULIANO, SDB 
VOJTAS MICHAL, SDB 
WIERZBICKI MIROSŁAW, SDB 
 

Docenti Emeriti: 
ARTO ANTONIO, SDB 
ALBERICH S. EMILIO, SDB 
BAJZEK JOŽE, SDB 
BISSOLI CESARE, SDB 
BRAIDO PIETRO, SDB 
COMOGLIO MARIO, SDB 
DE SOUZA CYRIL, SDB 
GAMBINO VITTORIO, SDB 
GEVAERT JOSEPH, SDB 
MALIZIA GUGLIELMO, SDB 
MION RENATO, SDB 
ORLANDO VITO, SDB 
PELLEREY MICHELE, SDB 
POLÁČEK KLEMENT, SDB 
PRELLEZO JOSÉ M., SDB 
RONCO ALBINO, SDB 
SARTI SILVANO, SDB 
SIMONCELLI MARIO, SDB 
TRENTI ZELINDO, SDB 
ZANNI NATALE, SDB 
 
Docenti Stabilizzati: 
COLASANTI ANNA RITA, LC 
CURSI GIANCARLO, LC 
DE LUCA MARIA LUISA, LC 
DE NITTO CARLA, LC 



 CURRICOLI 105 

FS
E 

GAHUNGU MÉTHODE, DC 
MASTROMARINO RAFFAELE, LC 
MELOGNO SERGIO, DC 
MESSANA CINZIA, LC 
SCHIETROMA SARA, LC 
Docenti Invitati: 
ALESSANDRI GUIDO, LC 
BARRECA SERENA, LC 
BECCIU MARIO, LC 
BELLANTONI DOMENICO, LC 
BIANCARDI GIUSEPPE, SDB 
BIANCHINI SUSANNA, LC 
BIGNARDI PAOLA, LC 
BRAVO HUMBERTO, SDB 
BUONAUGURIO CRISTINA, LC 
BUSNELLI FRANCESCA ROMANA, LC 
CANGIÀ CATERINA, FMA 
CATANIA DARIO, LC 
CAVAGNARI GUSTAVIO FABIAN, SDB 
CENCINI RENATO AMADEO, FDCC 
CREA GIUSEPPE, MCCJ 
FARINA ANDREA, LC 
FERRAROLI ALESSANDRO, SDB 
FERRAROLI LORENZO, SDB 
FORTUNATO EMMA, LC 
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MARITANO MARIO, SDB 
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MUSONI AIMABLE, SDB 
OLIVERIO ALBERTO, LC 
PAGANELLI RINALDO, DC 
PANDOLFI LUCA, DC 
PEZZA ALESSANDRA, LC 
RICCI ALESSANDRO, LC 
RICCI CARLO, LC 
RICCIOLI EMILIO, LC 
RIZZUTO MAURIZIO, LC 
ROCCHI NICOLETTA, LC 
SCOLIERE MARA INNOCENZA, LC 
THURUTHIYIL SCARIA, SDB 
USAI GIAMPAOLO, LC 
VASALE MASSIMO, LC 
VIVIANI MAURIZIO, DC 
ZALTRON BRUNA, OSCM 
ZAMPETTI ANDREA, LC 
Collaboratori: 
GALMACCI CRISTIANO, LC 
GRAMMATICO SALVATORE, LC 
GUZZI MARCO, LC 
LORENZETTI LAURA, LC 
PIERMARTINI BEATRICE, LC 
STEVANI MILENA, FMA 

A) INFORMAZIONI GENERALI 
1. Specializzazioni (St 100) 

La FSE organizza curricoli per la formazione di esperti, docenti, ricercatori ed 
operatori nell’ambito: 

1. delle discipline pedagogiche con speciale riferimento alla scuola, alle altre 
istituzioni educative e alla comunicazione sociale; 

2. della psicologia e sociologia dell'educazione; 
3. della pastorale giovanile e catechetica e della pedagogia vocazionale. 

2. Curricoli accademici 
I corsi della FSE si articolano nei seguenti curricoli: 
a) Pedagogia e Comunicazione, per la formazione dell’educatore esperto di 

processi formativi nell’ambito delle istituzioni educative e della comunica-
zione mediale, sia come operatore e coordinatore, sia come docente, sia 
come ricercatore ai vari livelli. 



106 FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

 

FS
E 

b) Pedagogia per la formazione delle vocazioni, per la preparazione di ope-
ratori, docenti e ricercatori nel campo specifico delle vocazioni ecclesia-
stiche, religiose, secolari. 

c) Pedagogia sociale, per la formazione di esperti, ricercatori, docenti e opera-
tori con competenza socio-pedagogica nel settore dell'educazione, della pre-
venzione e della rieducazione di soggetti in età evolutiva, con problemi di 
emarginazione, disadattamento sociale e comportamento deviante. 

d) Pedagogia per la scuola e la formazione professionale, per la prepara-
zione di docenti, ricercatori, esperti, operatori, amministratori e dirigenti 
al servizio delle istituzioni scolastiche, in particolare di scuole cattoliche, e di 
centri di formazione professionale, nel campo pedagogico-didattico. 

e) Psicologia dell'educazione, per la formazione di ricercatori, docenti e 
quanti vogliano esercitare la professione di psicologo nel campo dell’edu-
cazione con competenze e abilità adeguate allo studio delle tecniche e degli 
strumenti conoscitivi e all'intervento, sostegno e rieducazione psicologica. 

f) Pastorale giovanile e Catechetica, in collaborazione con la Facoltà di Teo-
logia, per la formazione di docenti, ricercatori e operatori qualificati nei campi 
della pastorale giovanile e della catechetica (cfr. Dipartimento di PGC). 

 
3. Cicli di studio (St 98) 

Ciascun curricolo è articolato in tre cicli successivi: 
(secondo il modello del Processo di Bologna in vigore da ottobre 2002) 
1º Ciclo (Baccalaureato o Laurea), che dura tre anni (sei semestri); 
2º Ciclo (Licenza o Laurea specialistica), che dura due anni (quattro semestri); 
3º Ciclo (Dottorato), che dura tre anni. 
La FSE promuove inoltre Corsi di Diploma di qualificazione (I grado) e di 

specializzazione (II grado). 
 

4. Titoli accademici (St 109 e 108) 
A conclusione dei cicli di studio, lo studente può conseguire i titoli di: 
- Baccalaureato in Scienze dell’Educazione o in Psicologia, dopo il 1º ciclo; 
- Licenza in Psicologia o in Scienze dell'Educazione con menzione della 

specializzazione seguita, dopo il 2º ciclo; 
- Dottorato in Scienze dell'Educazione con menzione della specializzazio-

ne seguita, o in Psicologia, dopo il 3º ciclo; 
- Diploma di primo o secondo grado, dopo un corso biennale (o quadrien-

nale) di qualificazione o di specializzazione. 
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B) CONFIGURAZIONE ACCADEMICA DEI CURRICOLI 
nel I ciclo (Baccalaureato o Laurea) 

e nel II ciclo (Licenza o Laurea specialistica) 

secondo il modello del Processo di Bologna in vigore da ottobre 2002 
 
1. Norme generali 

Le prestazioni didattiche vengono denominate attività di base, attività ca-
ratterizzanti, attività integrative, attività consistenti in seminari, tirocini, ricer-
che ed esercitazioni pratiche, attività di libera scelta dello studente. 

La frequenza alle attività accademiche è obbligatoria. L’assenza a un terzo 
delle lezioni impedisce allo studente di presentarsi all’esame. 

Per l'ammissione al secondo ciclo o di Licenza si richiede il positivo com-
pletamento del primo ciclo con il Baccalaureato in Scienze dell'educazione. 

 
2. Prestazioni proprie dei singoli curricoli 
 
Curricolo di Pedagogia per la scuola e la formazione professionale 
 
Curricolo di Pedagogia sociale 
 
Curricolo di Pedagogia e comunicazione 
 
 
1° ciclo: BACCALAUREATO IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

con indirizzi in: 
a. Pedagogia per la scuola e la formazione professionale 
b. Pedagogia sociale 
c. Pedagogia e comunicazione 

 
Profilo generale. Il Corso di Baccalaureato (Laurea) in Scienze dell'Educazione 
forma educatori professionali nell'ambito della scuola e della formazione profes-
sionale, del sociale e della comunicazione sociale. Ha la durata di 6 semestri e si 
conclude con l’esame di Baccalaureato o Laurea. Esso comprende le seguenti 
attività accademiche per 180 crediti secondo il sistema ECTS, così ripartite: 
- Attività di base (35 ECTS) 

EB0110. Filosofia dell’educazione 5 ECTS 
EB0410. Antropologia e comunicazione 5 ECTS 
EB1710. Psicologia generale 5 ECTS 
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EB0210. Storia dell’educazione e della pedagogia 5 ECTS 
EB0610. Pedagogia generale 5 ECTS 
FA0930. Sociologia generale 5 ECTS 
EB3611. Metodologia della ricerca pedagogica 5 ECTS 

- Attività caratterizzanti (70 ECTS) di cui  
20 ECTS corsi comuni 
EB1810. Psicologia dello sviluppo 5 ECTS 
EB0310. Sistema preventivo 5 ECTS 
EB0612. Pedagogia interculturale 5 ECTS 
EB0910. Sociologia dell’educazione 5 ECTS 

50 ECTS di indirizzo così distinti: 

 

- indirizzo in PEDAGOGIA PER LA SCUOLA E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

20 ECTS caratterizzanti obbligatori: 
EB1410. Didattica generale 5 ECTS 
EB1320. Psicologia dell’istruzione 5 ECTS 
EB1020. Legislazione e organizzazione scolastica 5 ECTS 
EB1021. Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative 5 ECTS 
30 ECTS a scelta secondo o la prospettiva dell'organizzazione e dell'amini-
strazione scolastica o la prospettiva dell'apprendimento e dell'insegnamento 
tra: 
EB3322. Scuola cattolica 5 ECTS 
EB1620. Formazione degli insegnanti 5 ECTS 
EB1622. Formazione dei dirigenti 5 ECTS 
EB1023. Sociologia delle organizzazioni 5 ECTS 
EB1625. Valutazione dell’insegnamento e della scuola 5 ECTS 
EB1520. Scuola, formazione professionale e mondo del lavoro 5 ECTS 
EB1422. Didattica speciale I 5 ECTS 
EB1321. Differenze individuali e apprendimento 5 ECTS 
EB1325. Gestione della classe 5 ECTS 
EB1420. Metodi d’insegnamento I 5 ECTS 
EB1323. Motivazione scolastica 5 ECTS 
EB1322. Valutazione dell’apprendimento 5 ECTS 
EB3520. Tecnologie educative 5 ECTS 
EB2022. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 5 ECTS 
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- indirizzo in PEDAGOGIA SOCIALE 
30 ECTS caratterizzanti: 
EB0711. Pedagogia familiare 5 ECTS 
EB0611. Pedagogia sociale 5 ECTS 
EB1210. Psicosociologia della devianza 5 ECTS 
EB0710. Metodologia pedagogica evolutiva 5 ECTS 
EB0921. Sociologia della gioventù 5 ECTS 
EB1222. Legislazione minorile 5 ECTS 
20 ECTS a scelta tra: 
EB0820. Psicopedagogia della rieducazione di minori 5 ECTS 
EB0920. Sociologia della famiglia 5 ECTS 
EB0922. Sociologia del tempo libero 5 ECTS 
EB1122. Antropologia culturale 5 ECTS 
EB1221. Psicosociologia della tossicodipendenza 5 ECTS 
EB1223. Animazione socioculturale 5 ECTS 
EB1720. Psicologia della personalità 5 ECTS 
EB1910. Psicologia dell’educazione 5 ECTS 
EB2020. Psicologia sociale 5 ECTS 
EB2025. Teorie e tecniche della dinamica di gruppo 5 ECTS 
EB2110. Psicologia preventiva 5 ECTS 
 

- indirizzo in PEDAGOGIA E COMUNICAZIONE 
20 ECTS caratterizzanti: 
EB1223. Animazione socioculturale 5 ECTS 
EB0420. Pedagogia della comunicazione sociale 
EB3520. Tecnologie educative 5 ECTS 
CA0111. Semiotica generale 
30 ECTS a scelta tra: 
EB0922. Sociologia del tempo libero 5 ECTS 
EB0422. Educazione al cinema e alla televisione 5 ECTS 
EB0520. Letteratura moderna e contemporanea 5 ECTS 
EB0510. Storia contemporanea 5 ECTS 
EB2222. Psicologia dell'orientamento 5 ECTS 
EB0522. Teatro educativo 5 ECTS 
CA1221. Diritto dell'informazione e della comunicazione 5 ECTS 
CA0910. Musica e comunicazione sociale I 5 ECTS 
CA1022. Comunicazione e sviluppo 5 ECTS 
EB0111. Introduzione alla filosofia 5 ECTS 
EB0711. Pedagogia familiare 5 ECTS 
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- Attività integrative (25 ECTS) 
EB1721. Etica e deontologia professionale 5 ECTS 
EB3311. Educazione e scienze della religione 5 ECTS 
EB3121. Educazione e fonti bibliche 5 ECTS 
EB3610. Metodologia del lavoro scientifico 5 ECTS 
EB3612. Statistica 1: descrittiva 5 ECTS 
- Attività consistenti in seminari, tirocini, ricerche, esercitazioni pratiche e la-
boratori per 25 ECTS tra cui: 
EB3660. Esercitazioni di statistica I 5 ECTS 
EB3550. Tirocinio di iniziazione all'uso dell'Informatica 5 ECTS 
- Altre attività a libera scelta dello studente per 10 ECTS o tra quelle caratte-
rizzanti non obbligatorie proposte dalla programmazione didattica della 
FSE/UPS o tra altre attività opportunamente programmate e controllate. 
- Lingua straniera 5 ECTS. 
- Prova finale 10 ECTS. 
 
 
2° ciclo: LICENZA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

spec. in Pedagogia per la scuola e la formazione professionale 
 

Il Corso di Licenza (Laurea magistrale/specialistica) in Scienze dell’educa-
zione specializzazione di Pedagogia per la scuola e la formazione professio-
nale prepara esperti, tutor, coordinatori e formatori nei processi di apprendi-
mento e di gestione nelle istituzioni scolastiche e nella formazione professio-
nale. 
Ha la durata di quattro semestri e suppone l’acquisizione del Baccalaureato 
corrispondente (o di altro titolo riconosciuto equivalente, con accreditamenti 
opportunamente valutati). Si conclude con l’esame di Licenza. Richiede attivi-
tà accademiche per un totale di 120 ECTS, così distribuite: 
 
- Attività di base (10 ECTS) obbligatori tra: 

EB3621. Ricerca e sperimentazione nelle istituzioni formative 5 ECTS 
EB0120. Pedagogia della scuola 5 ECTS 
EB1623. Teorie del curricolo 5 ECTS 
EB3622. Ricerca e sperimentazione nella classe 5 ECTS 

- Attività caratterizzanti (50 ECTS) 
30 ECTS obbligatori a scelta tra: 
EB1022. Educazione comparata 5 ECTS 
EB1024. Diritti civili ed educazione alla cittadinanza democratica 5 ECTS 
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EB1324. Differenze e disturbi dell’apprendimento 5 ECTS 
EB1421. Metodi di insegnamento II 5 ECTS 
EB0222. Storia della scuola 5 ECTS 
EB2222. Psicologia dell'orientamento 5 ECTS 
EB3620. Statistica II: inferenziale 5 ECTS 
20 ECTS a scelta secondo o la prospettiva dell'organizzazione e dell'aministra-
zione scolastica o la prospettiva dell'apprendimento e dell'insegnamento tra: 
EB0620. Educazione e processi di apprendimento degli adulti 5 ECTS 
EB1031. CM di Legislazione e organizzazione scolastica 5 ECTS 
EB1032. CM di Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative 5 ECTS 
EB1423. Didattica speciale II 5 ECTS 
EB1424. Didattica speciale III 5 ECTS 
EB1425. Didattica nella scuola primaria e secondaria 5 ECTS 
EB1521. Pedagogia del lavoro e dello sviluppo professionale 5 ECTS 
EB1624. Progettare l'educazione nella scuola 5 ECTS 
EB1910. Psicologia dell’educazione 5 ECTS 
EB3320. Pastorale scolastica 5 ECTS 
EB3330. CM sulla Scuola Cattolica 5 ECTS 
EB3522. Formazione a distanza e e-learning 5 ECTS 

- Attività consistenti in seminari, tirocini, stage, ricerche, esercitazioni prati-
che e laboratori per 20 ECTS. 
- Attività integrative (10 ECTS) 

EB1626. Deontologia professionale nelle istituzioni scolastiche 5 ECTS 
EB3310. Teologia dell’educazione 5 ECTS 

- Altre attività a libera scelta dello studente per 10 ECTS tra quelle della pro-
grammazione didattica della FSE/UPS o tra le attività caratterizzanti del pri-
mo ciclo non effettuate o tra altre attività opportunamente programmate e 
controllate. 
- Prova finale 20 ECTS. 

 
 

2° ciclo: LICENZA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 
spec. in Pedagogia sociale 
 

Il Corso di Licenza (Laurea magistrale/specialistica) in Scienze dell’educa-
zione specializzazione di Pedagogia Sociale forma professionisti polivalenti in 
educazione, formazione, progettazione e gestione dei servizi e strutture socio 
educative. 
Ha la durata di quattro semestri e suppone l’acquisizione del Baccalaureato 
corrispondente (o di altro titolo riconosciuto equivalente, con accreditamenti 
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opportunamente valutati). Si conclude con l’esame di Licenza. Richiede attivi-
tà accademiche per un totale di 120 ECTS, così distribuite: 
- Attività di base (10 ECTS) obbligatori tra: 

EB2010. Psicologia della comunità 5 ECTS 
EB0620. Educazione e processi di apprendimento degli adulti 5 ECTS 

- Attività caratterizzanti (50 ECTS) 
20 ECTS obbligatori: 
EB0811. Metodologia della prevenzione e della rieducazione 5 ECTS 
EB0721. Dinamiche relazionali e lavoro in équipe 5 ECTS 
EB2222. Psicologia dell'orientamento 5 ECTS 
EB0621. Project Management e coordinamento pedagogico 5 ECTS 
30 ECTS a scelta tra: 
CA0411. Sociologia dei processi culturali e comunicativi I 5 ECTS 
EB0420. Pedagogia della comunicazione sociale 5 ECTS 
EB0421. Multimedialità e processi formativi 5 ECTS 
EB0622. Terzo settore, no-profit e educazione 5 ECTS 
EB0730. CM di Pedagogia familiare 5 ECTS 
EB0810. Pedagogia speciale 5 ECTS 
EB0821. Mediazione culturale e interculturale 5 ECTS 
EB0822. Prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze 5 ECTS 
EB1023. Sociologia delle organizzazioni 5 ECTS 
EB1024. Diritti civili ed educazione alla cittadinanza democratica 5 ECTS 
EB1220. Sociologia dello sviluppo, sottosviluppo ed emarginazione 5 ECTS 
EB1230. CM di Sociologia della devianza 5 ECTS 
EB2011. Psicologia della famiglia 5 ECTS 
EB2320. Psicopatologia generale 5 ECTS 
EB2524. Teoria e tecnica del counseling 5 ECTS 
 

- Attività consistenti in seminari, tirocini, stage, ricerche, esercitazioni prati-
che e laboratori per 20 ECTS. 
- Attività integrative (10 ECTS) 

FA0311. Filosofia Morale 5 ECTS 
EB3310. Teologia dell’educazione 5 ECTS 

- Altre attività a libera scelta dello studente per 10 ECTS tra quelle della pro-
grammazione didattica della FSE/UPS o tra le attività caratterizzanti del pri-
mo ciclo non effettuate o tra altre attività opportunamente programmate e 
controllate. 
- Prova finale 20 ECTS. 
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2° ciclo: LICENZA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 
spec. in Pedagogia e comunicazione 

 
Il Corso di Licenza (Laurea magistrale/specialistica) in Scienze dell’educa-
zione specializzazione di Pedagogia e comunicazione forma educatori, esperti 
e docenti di Scienze dell'educazione nell'ambito dell'educazione e della comu-
nicazione con particolare riferimento ai media. 
Ha la durata di quattro semestri e suppone l’acquisizione del Baccalaureato 
corrispondente (o di altro titolo riconosciuto equivalente, con accreditamenti 
opportunamente valutati). Si conclude con l’esame di Licenza. Richiede attivi-
tà accademiche per un totale di 120 ECTS, così distribuite: 
 
- Attività di base (10 ECTS) 

EB0112. Epistemologia pedagogica 5 ECTS 
CA0120. Filosofia della comunicazione 5 ECTS 

- Attività caratterizzanti (50 ECTS) 
20 ECTS obbligatori: 
CA0221. Psicologia della comunicazione sociale 5 ECTS 
CA0320. Teorie sociali della comunicazione 5 ECTS 
EB0223. Storia dei giovani 5 ECTS 
EB0421. Multimedialità e processi formativi 5 ECTS 
30 ECTS a scelta tra: 
CA0224. Opinione pubblica 5 ECTS 
CA0411. Sociologia dei processi culturali e comunicativi I 5 ECTS 
CA1216. Pianificazione e gestione della comunicazione nelle organizza-

zioni 5 ECTS 
CA1220. Economia dei media 5 ECTS 
CA1224. Comunicazione e politica 5 ECTS 
EB0220. Storia della pedagogia antica, medievale, rinascimentale 5 ECTS 
EB0221. Storia della pedagogia moderna e contemporanea 5 ECTS 
EB0320. Pedagogia salesiana 5 ECTS 
EB0521. Letteratura giovanile 5 ECTS 
EB0620. Educazione e processi di apprendimento degli adulti 5 ECTS 
EB0921. Sociologia della gioventù 5 ECTS 
EB1122. Antropologia culturale 5 ECTS 
EB2010. Psicologia della comunità 5 ECTS 
EB2222. Psicologia dell'orientamento 5 ECTS 
EB3522. Formazione a distanza e e-learning 5 ECTS 
FA0510. Filosofia del linguaggio 5 ECTS 
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- Attività consistenti in seminari, tirocini, stage, ricerche, esercitazioni prati-
che e laboratori per 20 ECTS. 
- Attività integrative (10 ECTS) 

TA1721. Etica e deontologia dei media 5 ECTS 
EB3310. Teologia dell’educazione 5 ECTS 

- Altre attività a libera scelta dello studente per 10 ECTS tra quelle della pro-
grammazione didattica della FSE/UPS o tra le attività caratterizzanti del pri-
mo ciclo non effettuate o tra altre attività opportunamente programmate e 
controllate. 
- Prova finale 20 ECTS. 
 
 
Curricolo di Pedagogia per la formazione delle vocazioni 
 
1° ciclo: BACCALAUREATO IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

con indirizzo in Pedagogia per la formazione delle vocazioni 
 
Profilo generale. Il ciclo di Baccalaureato tende alla formazione di figure pro-
fessionali nel campo dell’orientamento, animazione ed educazione vocazio-
nale, che possano svolgere compiti di educatore, animatore e di accompagna-
mento nella pastorale vocazionale e formazione iniziale e continua, con parti-
colare riferimento alle strutture ecclesiali. Ha la durata di 6 semestri e si con-
clude con l’esame di Baccalaureato o Laurea. Esso comprende le seguenti at-
tività accademiche per 180 ECTS così ripartite: 
- Attività di base (35 ECTS) 

EB0410. Antropologia e comunicazione 5 ECTS 
EB0110. Filosofia dell’educazione 5 ECTS 
EB3611. Metodologia della ricerca pedagogica 5 ECTS 
EB0610. Pedagogia generale 5 ECTS 
EB1710. Psicologia generale 5 ECTS 
EB0210. Storia dell’educazione e della pedagogia 5 ECTS 
EB0910. Sociologia dell’educazione 5 ECTS 

- Attività caratterizzanti (70 ECTS) 
EB2521. Dinamiche psicologiche delle vocazioni 5 ECTS 
EB2522. Discernimento e accompagnamento vocazionale 5 ECTS 
EB2520. Pastorale vocazionale 5 ECTS 
EB2720. Pedagogia delle vocazioni consacrate 5 ECTS 
EB2820. Pedagogia delle vocazioni laicali 5 ECTS 
EB2620. Pedagogia delle vocazioni presbiterali 5 ECTS 
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EB1810. Psicologia dello sviluppo 5 ECTS 
EB1121. Sociologia delle vocazioni 5 ECTS 
TA2063. Teologia e spiritualità della vita consacrata e presbiterale 5 ECTS 
EB1720. Psicologia della personalità 5 ECTS 
 20 ECTS a scelta tra: 
DB0501. Istituzioni sul Popolo di Dio: aspetti giuridici della Vita consa-

crata 5 ECTS 
DB0505. Diritto dei Religiosi. Aspetti pratici 5 ECTS 
EB0111. Introduzione alla filosofia 5 ECTS 
EB0310. Sistema preventivo 5 ECTS 
EB0420. Pedagogia della comunicazione sociale 5 ECTS 
EB0620. Educazione e processi di apprendimento degli adulti 5 ECTS 
EB0710. Metodologia pedagogica evolutiva 5 ECTS 
EB0721. Dinamiche relazionali e lavoro in èquipe 5 ECTS 
EB0730. CM di Pedagogia familiare 5 ECTS 
EB0920. Sociologia della famiglia 5 ECTS 
EB0921. Sociologia della gioventù 5 ECTS 
EB2011. Psicologia della famiglia 5 ECTS 
EB2021. Psicologia della religione 5 ECTS 
EB2025. Teorie e tecniche della dinamica di gruppo 5 ECTS 
EB2222. Psicologia dell’orientamento 5 ECTS 
EB2721. Inculturazione della vita consacrata 5 ECTS 
FA0341. Antropologia filosofica 5 ECTS 
TA0732. CM di Storia della formazione presbiterale 5 ECTS 
TA0831. CM di Storia delle forme di vita consacrata 3 ECTS 
TA2420. Pastorale giovanile 5 ECTS 
EA0010. Corsi di Filosofia e/o Teologia 10 ECTS 

- Attività integrative (25 ECTS) 
EB3121. Educazione e fonti bibliche 5 ECTS 
EB3311. Educazione e scienze della religione 5 ECTS 
EB1721. Etica e deontologia professionale 5 ECTS 
EB3610. Metodologia del lavoro scientifico 5 ECTS 
EB3612. Statistica I: descrittiva 5 ECTS 

- Attività consistenti in seminari, tirocini, ricerche ed esercitazioni pratiche 
per 25 ECTS. 

- Altre attività a libera scelta dello studente per 10 ECTS tra quelle di primo 
ciclo della programmazione didattica della FSE/UPS o tra altre attività op-
portunamente programmate e controllate. 

- Lingua straniera 5 ECTS. 
- Prova finale 10 ECTS. 
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2° ciclo: LICENZA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 
spec. in Pedagogia per la formazione delle vocazioni 

 
Il corso di Licenza in Scienze dell’Educazione, specializzazione in: 

Pedagogia per la formazione delle vocazioni (attivato dall’anno accademico 
2008/2009 in collaborazione con la Facoltà di Teologia con il titolo 
Formazione dei formatori e degli animatori vocazionali) vuole rispondere alle 
esigenze della «formazione dei formatori e animatori vocazionali» integrando 
l’area teologico-spirituale e quella pedagogico-metodologica. Esso prepara sia 
esperti animatori delle vocazioni presbiterali, consacrate e laicali competenti 
nella progettazione formativa, nell’accompagnamento e direzione spirituale, 
sia docenti di Teologia spirituale. 

Il curricolo è indirizzato ai ministri ordinati, ai consacrati, ai laici, agli 
animatori della formazione e agli incaricati della formazione permanente, ai 
direttori ed accompagnatori spirituali dei giovani, ai responsabili della pasto-
rale vocazionale e a quanti intendono svolgere un servizio di animazione voca-
zionale e di discernimento nei percorsi della formazione. 

Per accedere al 2° ciclo gli studenti devono avere il Baccalaureato in 
Scienze dell’educazione o equivalente. Inoltre si richiede, come prerequisiti, 
una preparazione di base nell’area filosofica e teologica per un totale di 45 
ECTS. Chi non avesse aquisito queste conoscenze è obbligato a ricuperare 
questi debiti formativi frequentando a scelta tra i seguenti: 

corsi obbligatori: 
EB0111. Introduzione alla filosofia 5 ECTS 
EB3121. Educazione e fonti bibliche 5 ECTS 
EB3311. Educazione e scienze della religione 5 ECTS 
EB1721. Etica e deontologia professionale 5 ECTS 
FA0341. Antropologia filosofica 5 ECTS 
4 corso a scelta tra: 
FA0911. Filosofia politica 5 ECTS 
TA0431. Lectio divina: teoria e prassi 3 ECTS 
TA0410. NT. Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli 6 ECTS 
TA1010. Mistero di Dio 5 ECTS 
TA1011. Cristologia 6 ECTS 
TA1210. Ecclesiologia ed Ecumenismo 6 ECTS 
TA1310. Mariologia 3 ECTS 
TA1412. Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione 5 ECTS 
TA1610. Nozioni fondamentali di Liturgia, Anno liturgico e Liturgia delle 

Ore 5 ECTS 
TA1710. Teologia morale fondamentale 6 ECTS 
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Per chi proviene da alte università dove ha già consequito il Baccalaurato o 
titolo equipollente (3 anni di studio con 50% di crediti congruenti) si richiede, 
come prerequisito, una sufficiente base nell’area pedagogica per un totale di 
30 ECTS. Chi non avesse aquisito queste conoscenze è obbligato a ricuperare i 
seguenti debiti formativi: 

 3 attività di base: 
EB2520. Pastorale vocazionale (5 ECTS) 
EB2620. Pedagogia delle vocazioni presbiterali (5 ECTS) 
EB2720. Pedagogia delle vocazioni consacrate (5 ECTS) 
 2 attività di base tra: 
EB0110. Filosofia dell'educazione (5 ECTS) 
EB0210. Storia dell'educazione e della pedagogia (5 ECTS) 
EB0410. Antropologia e comunicazione (5 ECTS) 
EB0610. Pedagogia generale (5 ECTS) 
EB0910. Sociologia dell'educazione (5 ECTS) 
EB1710. Psicologia generale (5 ECTS) 
EB3611. Metodologia della ricerca pedagogica (5 ECTS) 
 1 attività caratterizzante tra: 
EB1121. Sociologia delle vocazioni (5 ECTS) 
EB1720. Psicologia della personalità (5 ECTS) 
EB1810. Psicologia dello sviluppo (5 ECTS) 
EB2521. Dinamiche psicologiche della vocazione (5 ECTS) 
EB2522. Discernimento e accompagnamento vocazionale (5 ECTS) 
EB2820. Pedagogia delle vocazioni laicali (5 ECTS) 
TA2063. Teologia e spiritualità della vita consacrata e presbiterale (5 ECTS) 

 
l ciclo di Licenza ha la durata di 4 semestri e si conclude con l’elaborazione e la 
difesa di un’esercitazione scritta. Richiede attività accademiche per un totale di 
120 ECTS così distribuite: 
- Attività di base (30 ECTS) 

EB2523. Fondamenti storici, teologici e metodologici della direzione spi-
rituale 5 ECTS 

TA1922. Fondamenti della Teologia dell’esperienza spirituale cristiana 5 ECTS 
EB2527. Giovani, vocazione e cultura 5 ECTS 
TA2062. Teologia e spiritualità delle vocazioni: laici, consacrati e ministri 

ordinati 5 ECTS 
TA0221. Vocazione e discepolato nella Bibbia 5 ECTS 
EB2722. Formazione vocazionale lungo il ciclo vitale 5 ECTS 

- Attività caratterizzanti (35 ECTS) 
EB2524. Teoria e tecnica del counseling 5 ECTS 
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EB2525. Pastoral counseling dei gruppi vocazionali 5 ECTS 
EB2621. Psicopatologia nella spiritualità e formazione 
EB2710. Storia della pedagogia vocazionale 5 ECTS 

15 ECTS a scelta tra: 
EA1023. Vita apostolica: storia e formazione in chiave salesiana 5 ECTS 
EB0421. Multimedialità e processi formativi 5 ECTS 
EB0730. CM di Pedagogia familiare 5 ECTS 
EB0920. Sociologia della famiglia 5 ECTS 
EB1120. Sociologia della religione 5 ECTS 
EB1910. Psicologia dell’educazione 5 ECTS 
EB2520. Pastorale vocazionale 5 ECTS 
EB2526. Pastoral counseling e problematiche di discernimento nella vita 5 ECTS 
EB2622. Problematiche psicologiche della vita religiosa e sacerdotale 5 ECTS 
EB2624. Inculturazione e interculturalità nella formazione vocazionale 5 ECTS 
EB2630. CM di Animazione e formazione vocazionale nel territorio 5 ECTS 
EB3023. Ermeneutica dell’esperienza religiosa 3 ECTS 
TA0430. CM di Spiritualità biblica II 3 ECTS 
TA1031. CM di Spiritualità cristologica 3 ECTS 
TA1333. CM di Spiritualità mariana 3 ECTS 
TA1520. Spiritualità liturgico-sacramentaria 5 ECTS 
TA1720. Educazione morale dei giovani 5 ECTS 
TA1833. Giovani e famiglia 5 ECTS 
TA1960. Teologia e spiritualità dei laici 5 ECTS 
TA2063. Teologia e spiritualità della vita consacrata e sacerdotale 5 ECTS 
TA2124. Accompagnamento spirituale dei giovani 5 ECTS 
TA2125. Formazione integrale e maturazione vocazionale 5 ECTS 
TA2126. La comunità luogo di formazione 5 ECTS 
TA2133. Movimenti ecclesiali e spiritualità giovanile 5 ECTS 
TA2160. Spiritualità giovanile 3 ECTS 
TA2420. Pastorale giovanile 5 ECTS 
TA2660. Esperienza religiosa giovanile 5 ECTS 

- Attività integrative (10 ECTS) 
EB3310. Teologia dell'educazione 5 ECTS 
EB2623. Progettazione e valutazione di itinerari formativi 5 ECTS 

- Attività consistenti in seminari, tirocini, ricerche ed esercitazioni pratiche 
per 15 ECTS. 

- Altre attività a libera scelta dello studente per 10 ECTS tra quelle di secondo 
ciclo della programmazione didattica della FSE/FT o tra le attività caratte-
rizzanti del secondo ciclo non effettuate o tra altre attività opportunamente 
programmate e controllate. 

- Prova finale 20 ECTS. 
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Curricolo di Psicologia 
 
1° ciclo: BACCALAUREATO IN  

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE 
 
Il Corso di Baccalaureato in Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione mira a 
formare operatori le cui conoscenze, abilità e competenze siano utilizzabili nei 
diversi contesti educativi e di apprendimento formali, informali, non formali. Ha 
la durata di 6 semestri e si conclude con l’esame di Baccalaureato. Data la di-
sponibilitą limitata di posti, i nuovi studenti dovranno superare una prova di 
ammissione. Il curricolo comprende le seguenti attività accademiche per 180 
ECTS così ripartite: 
- Attività di base (30 ECTS) 

EB0410. Antropologia e comunicazione 5 ECTS 
EB0610. Pedagogia generale 5 ECTS 
EB1710. Psicologia generale 5 ECTS 
EB1720. Psicologia della personalità 5 ECTS 
EB1810. Psicologia dello sviluppo 5 ECTS 
EB1910. Psicologia dell'educazione 5 ECTS 

- Attività caratterizzanti (45 ECTS) 
EB3611. Metodologia della ricerca pedagogica 5 ECTS 
EB2020. Psicologia sociale 5 ECTS 
EB2320. Psicopatologia generale 5 ECTS 
EB2121. Psicologia dinamica 5 ECTS 
EB2221. Tecniche di indagine della personalità 5 ECTS 
EB2110. Psicologia preventiva 5 ECTS 
EB2025. Teoria e tecniche della dinamica di gruppo 5 ECTS 
EB2420. Psicobiologia e psicologia fisiologica 5 ECTS 
EB2220. Teorie e tecniche psicometriche 5 ECTS 

- Attività integrative (45 ECTS) 
EB3121. Educazione e fonti bibliche 5 ECTS 
EB3311. Educazione e scienze della religione 5 ECTS 
EB0110. Filosofia dell’educazione 5 ECTS 
EB0210. Storia dell’educazione e della pedagogia 5 ECTS 
EB3610. Metodologia del lavoro scientifico 5 ECTS 
EB3612. Statistica I: descrittiva 5 ECTS 
EB2021. Psicologia della religione 5 ECTS 
EB0910. Sociologia dell’educazione 5 ECTS 
EB2421. Neuroscienze 5 ECTS 

- Attività consistenti in seminari, tirocini, ricerche ed esercitazioni per 30 ECTS. 
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- Altre attività a libera scelta dello studente per 15 ECTS tra le attività della 
programmazione didattica della FSE/UPS o tra altre attività opportuna-
mente programmate e controllate, di cui 5 ECTS tra i seguenti corsi: 
EB3660. Esercitazioni di statistica I 5 ECTS 
EB2022. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 5 ECTS 
EB0310. Sistema preventivo 5 ECTS 
EB0612. Pedagogia interculturale 5 ECTS 
CA0221. Psicologia della comunicazione sociale 5 ECTS 

- Lingua straniera 5 ECTS 
EB0571. Inglese I 5 ECTS 

- Prova finale 10 ECTS 
 
 
 
2° ciclo: LICENZA IN 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE 
 
Il corso di Licenza (Laurea magistrale/specialistica) in Psicologia dello svi-
luppo e dell’educazione intende offrire avanzate conoscenze dei processi di 
sviluppo nell’infanzia e nell’adolescenza con specifica attenzione ai contesti 
deputati a promuovere l’educazione e la crescita ottimale dell’individuo. Inol-
tre è indirizzato ad assicurare un set di competenze che consentano di assu-
mere un ruolo autonomo e dirigenziale nella conduzione di interventi e pro-
getti educativi e di collaborare con insegnanti, specialisti nell’ambito clinico e 
neuropsicologico ed altri operatori che, a vario titolo, prestano sevizio all’in-
terno delle istituzioni educative. 
Ha la durata di 4 semestri e suppone l’acquisizione del Baccalaureato o Laurea 
corrispondente (o di altro titolo riconosciuto equivalente, con accreditamenti 
opportunamente valutati) e si conclude con l’esame di Licenza. Richiede atti-
vità accademiche per un totale di 120 ECTS così distribuite:  

- Attività di base (15 ECTS) 
EB1820. Psicologia dell'adolescenza 5 ECTS 
EB2011. Psicologia della famiglia 5 ECTS 
EB2422. Neuropsicologia dello sviluppo 5 ECTS 

- Attività caratterizzanti (20 ECTS) 
EB1821. Psicologia dell’arco della vita 5 ECTS 
EB1920. Psicologia dell’intervento educativo 5 ECTS 
EB1921. Psicologia della disabilità e della riabilitazione 5 ECTS 
EB2222. Psicologia dell’orientamento 5 ECTS 
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- Attività integrative (30 ECTS) 
EB1721. Etica e deontologia professionale 5 ECTS 
EB2024. Psicologia della formazione degli agenti educativi 5 ECTS 
EB2023. Metodologia della programmazione e valutazione psicosociale 5 

ECTS 
EB2111. Psicologia della salute 5 ECTS 
EB2310. Psicopatologia dello sviluppo 5 ECTS 
EB3310. Teologia dell’educazione 5 ECTS 

- Attività consistenti in seminari, tirocini, ricerche ed esercitazioni per 20 ECTS. 
- Altre attività a libera scelta dello studente per 10 ECTS tra le attività della 

programmazione didattica della FSE/UPS o tra altre attività opportuna-
mente programmate e controllate, di cui 5 ECTS tra i seguenti corsi: 
EB0620. Educazione e processi di apprendimento degli adulti 5 ECTS 
EB1210. Psicosociologia della devianza 5 ECTS 
EB1722. Tecniche di ricerca in psicologia e analisi dei dati 5 ECTS 
EB1324. Differenze e disturbi dell'apprendimento 5 ECTS 

- Lingua straniera 5 ECTS 
EB0572. Inglese II 5 ECTS 

- Prova finale 20 ECTS 
 
 
 
2° ciclo: LICENZA IN PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ 
 
Il corso di Licenza in Psicologia clinica e di comunità offre la possibilità di 
raggiungere competenze nell'ambito della psicologia clinica e di comunità per 
coloro che desiderano esercitare la professione di psicologo nel campo della 
ricerca, dell'intervento e della prevenzione o nel recupero in situazioni di disa-
gio psicosociale o per la promozione del benessere personale e collettivo. 
Ha la durata di 4 semestri e suppone l’acquisizione del Baccalaureato o Laurea 
corrispondente (o di altro titolo riconosciuto equivalente, con accreditamenti 
opportunamente valutati) e si conclude con l’esame di Licenza. Richiede atti-
vità accademiche per un totale di 120 ECTS così distribuite:  

- Attività di base (25 ECTS) 
EB2120. Psicologia clinica 5 ECTS 
EB2011. Psicologia della famiglia 5 ECTS 
EB2010. Psicologia della comunità 5 ECTS 
EB2423. Neuropsicologia e psicofarmacologia 5 ECTS 
EB1821. Psicologia dell’arco della vita 5 ECTS 



122 FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

 

FS
E 

- Attività caratterizzanti (20 ECTS) 
EB2111. Psicologia della salute 5 ECTS 
EB2310. Psicopatologia dello sviluppo 5 ECTS 
EB2122. Modelli d'intervento in psicologia clinica e di comunità I 5 ECTS 
EB2123. Modelli d'intervento in psicologia clinica e di comunità II 5 ECTS 

- Attività integrative (10 ECTS) 
EB1721. Etica e deontologia professionale 5 ECTS 
EB3310. Teologia dell’educazione 5 ECTS 

- Attività consistenti in seminari, tirocini, ricerche ed esercitazioni per 30 ECTS. 
- Altre attività a libera scelta dello studente per 10 ECTS tra le attività della 

programmazione didattica della FSE/UPS o tra altre attività opportuna-
mente programmate e controllate, di cui 5 ECTS tra i seguenti corsi: 
EB2321. Psicologia dell'emergenza e degli eventi critici 5 ECTS 
EB2322. Psichiatria 5 ECTS 
EB1722. Tecniche di ricerca in psicologia e analisi dei dati 5 ECTS 
EB0822. Prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze 5 ECTS 

- Lingua straniera 5 ECTS 
EB0572. Inglese II 5 ECTS 

- Prova finale 20 ECTS 
 
N.B. Per l’ammissione al ciclo di Licenza nei due indirizzi, dato i posti limitati di 
50 per ogni percorso, si esige oltre ad essere in possesso di un titolo universitatrio 
di primo grado in Piscologia, anche il superamento di una prova di ammissione. 
 

 
 
Curricolo di Educazione religiosa 
 
1° ciclo: BACCALAUREATO IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

con indirizzo in Educazione religiosa 

Profilo generale. Il ciclo di Baccalaureato tende alla formazione di educatori 
religiosi, persone che maturano una competenza professionale collocata a li-
vello intermedio rispetto a quella dell'operatore diretto (catechista e animatore 
di base) e dell'operatore specializzato (esperto con titolo di Licenza o Dotto-
rato). In particolare questo profilo si articola in percorsi per la preparazione di 
formatori in ambito di Pastorale Giovanile e Catechesi, capaci di utilizzare 
criticamente le strumentazioni pedagogiche, abilitati alla formazione degli 
animatori e catechisti di base. 
Ha la durata di 6 semestri e si conclude con l’esame di Baccalaureato o Lau-
rea. Esso comprende discipline teologico-filosofico-pedagogiche per un totale 
di attività accademiche per 180 ECTS, così ripartite: 
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- Attività di base (30 ECTS) 
EB0110. Filosofia dell’educazione 5 ECTS 
EB0210. Storia dell’educazione e della pedagogia 5 ECTS 
EB0610. Pedagogia generale 5 ECTS 
EB1810. Psicologia dello sviluppo 5 ECTS oppure EB1811. Fondamenti 

di psicologia dello sviluppo e aplicazioni pastorali 
EB0612 Pedagogia interculturale 5 ECTS 
EB2910 Teologia della Evangelizzazione 5 ECTS 

- Attività caratterizzanti (38 ECTS) 
EB0410 Antropologia e comunicazione 5 ECTS  oppure 

CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione 5 ECTS 
EB3023 Ermeneutica dell’esperienza religiosa 3 ECTS 
FA0510 Filosofia del linguaggio 5 ECTS  
EB1410 Didattica generale 5 ECTS 
EB0120 Pedagogia della Scuola 5ECTS 
FA1030 Storia delle religioni 5 ECTS 
EB3311 Educazione e Scienze della religione 5 ECTS  
EB3322 Scuola cattolica 5 ECTS 
 

- Attività integrative (87 ECTS) 
EB1710. Psicologia generale 5 ECTS 
EB3610. Metodologia del lavoro scientifico 5 ECTS 
FA0930. Sociologia generale 5 ECTS oppure EB0910. Sociologia 

dell’educazione 5 ECTS 
Area di Filosofia: 15 ECTS a scelta tra: 

EB0111. Introduzione alla filosofia 5 ECTS 
FA0141. Filosofia teoretica 5 ECTS 
FA0311. Filosofia morale 5 ECTS 
FA0341. Antropologia filosofica 5 ECTS 
FA0611. Storia della filosofia moderna 5 ECTS 
FA0641. Storia della filosofia contemporanea 5 ECTS 

Area di Sacra Scrittura: 15 ECTS a scelta tra: 
EB3121. Educazione e fonti bibliche 5 ECTS oppure TA0111. Introdu-

zione alla sacra scrittura 3 ECTS 
TA0110. AT. Pentateuco e Libri storici 6 ECTS 
TA0210. AT. Libri profetici 5 ECTS  
TA0310. AT. Libri sapienziali e Salmi 5 ECTS 
TA0410. NT. Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli 6 ECTS 
TA0412. NT: Vangelo di Giovanni e Lettere giovannee 5 ECTS 
TA0510. NT. Lettere apostoliche 6 ECTS 



124 FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

 

FS
E 

Area di Teologia: 42 ECTS a scelta tra: 
TA0611 Patristica 5 ECTS 
TA0914 Introduzione alla Teologia 3 ECTS 
TA0913 Teologia fondamentale 5 ECTS  
TA1010 Mistero di Dio 5 ECTS 
TA1011 Cristologia 6 ECTS  
TA1210 Ecclesiologia ed Ecumenismo 6 ECTS oppure 
       TA1260 Ecclesiologia 5 ECTS 
TA1310 Mariologia 3 ECTS 
TA1412 Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione 5 ECTS 
TA1413 Sacramenti: Eucaristia, Ordine e Ministeri 5 ECTS 
TA1610 Nozioni fondamentali di Liturgia, Anno Liturgico, Liturgia delle 

Ore 5 ECTS 
TA1710 Teologia morale fondamentale 6 ECTS 
TA1810 Teologia morale speciale I. Morale sociale 5 ECTS 
DB0310 Diritto Canonico I 3 ECTS 
DB0410 Diritto Canonico II 3 ECTS  
TA1910 Introduzione alla Teologia spirituale 3 ECTS 

- Altre attività a libera scelta dello studente per 10 ECTS o tra quelle caratte-
rizzanti non obbligatorie proposte dalla programmazione didattica della 
FSE/UPS o tra altre attività opportunamente programmate e controllate. 
- Lingua straniera 5 ECTS. 
- Prova finale 10 ECTS. 
 
 
 
 
2° ciclo: LICENZA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

con specializzazioen in Educazione e Religione 
 

Profilo: L’educatore religioso con laurea specialistica è una persona compe-
tente, capace di operare nell’ambito religioso dell’insegnamento della religio-
ne cattolica, abilitato a organizzare, gestire e promuovere le attività che riguar-
dano la religione nella scuola e nella comunità.  
In particolare, questo curricolo si articola in percorsi per la preparazione di 
quadri dirigenti ed esperti per settori specifici dell’attività ecclesiale, al servi-
zio della scuola e della comunità cristiana. 
 

La licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in Educazione e 
Religione prepara: 

- Docenti di Insegnamento della Religione cattolica. 
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- Dirigenti e Coordinatori a livello ecclesiale presso Uffici Scuola e Servi-
zio dell’Insegnamento della Religione cattolica. 

- Formatori di insegnanti di religione, di cultura religiosa. 
- Esperti di pastorale scolastica. 
- Ricercatori e consulenti a livello superiore, di scienze religiose e di 

cultura religiosa. 
- Responsabili di ricerche e progettazioni nel campo dell’insegnamento 

della religione. 
- Esperti nei centri di studio e nelle attività editoriali e multimediali in 

ambito religioso.  
 

Competenze 
- Possesso delle conoscenze e le competenze necessarie per 

l’elaborazione di progetti e itinerari formativi di cultura religioso-cri-
stiana in dialogo con la realtà multiculturale e multireligiosa. 

- Capacità di utilizzare le conoscenze nell’ambito dell’insegnamento 
religioso nella Chiesa con le loro fasi, i dinamismi, i contenuti, le 
metodologie che gli sono propri. 

- Capacità di analizzare, interpretare e orientare i processi 
dell’insegnamento religioso nell’ambito della suola.  

- Capacità di applicare correttamente i criteri e utilizzare le metodolo-
gie appropriate nei differenti luoghi in cui si attua l’insegnamento 
della religione. 

- Capacità di progettare e coordinare iniziative di pastorale scolastica. 
- Sviluppo di competenze per la realizzazione di sussidi didattici. 
- Capacità di ricerca e di progettazione nell’ambito dell’insegnamento 

della religione.  
- Capacità di esprimere le proprie competenze nel dialogo culturale, 

interculturale e interreligioso. 
 

Il corso di Licenza in Scienze dell’Educazione, con specializzazione in Educa-
zione e Religione ha la durata di quattro semestri e suppone l’acquisizione del 
Baccalaureato in Scienze dell’Educazione con indirizzo in Educazione Reli-
giosa (o di altro titolo riconosciuto equivalente, con accreditamenti opportu-
namente valutati). Si conclude con l’esame di Licenza. Richiede attività acca-
demiche per un totale di 120 ECTS.  
 
I corsi che concorrono a comporre il profilo della specializzazione sono distri-
buiti in attività di base, caratterizzanti, integrative e a libera scelta dello stu-
dente.  
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- Attività di base (36 ECTS) 
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali 6 ECTS 
EB3020 Catechetica fondamentale  5 ECTS 
TA2320 Teologia pratica generale 5 ECTS 
EB3310 Teologia dell’educazione 5 ECTS   
EB3325 Psicologia ed educazione religiosa 5ECTS 
 oppure EB2021 Psicologia della religione 5 ECTS 
EB1120 Sociologia della religione 5 ECTS 
EB3326 Educazione e pluralismo religioso-culturale 5 ECTS 

- Attività caratterizanti (50 ECTS) 
Insegnamento della religione cattolica (30 ECTS) 
EB3321 Didattica dell’insegnamento della religione cattolica 5 ECTS 
EB3323 Pastorale scolastica e universitaria 5 ECTS 
EB1620 Formazione degli insegnanti di Religione 5 ECTS 
EB3028 Legislazione e organizzazione scolastica (ecclesiale) 5 ECTS  
 oppure EB1020 Legislazione e organizzazione scolastica 5 ECTS 
EB1626 Deontologia professionale nelle istituzioni scolastiche 5 ECTS  
EB2928 Dialogo interculturale e interreligioso 5 ECTS 
 
Seminari  
Due a scelta tra quelli indicati nella programmazione annuale (10 ECTS) 
EB3340 Seminario di Pastorale scolastica 5 ECTS 
EB3341 Seminario sulla dimensione religiosa nell’educazione 5 ECTS 
EB3342 Seminario di Pedagogia religiosa 5 ECTS 
EB0640 Seminario di progettazione educativa 5 ECTS 
Tirocinio (10 ECTS) 
EB3250 Tirocinio di metodologia nell’insegnamento della religione 10 ECTS 
 

- Attività integrative obbligatorie (5 ECTS) 
EB3611 Statistica I: Metodologia della ricerca pedagogica 5 ECTS 

- Attività integrative a libera scelta (14 ECTS) 
tra quelle predisposte annualmente nella proposta formativa (fino al comple-
tamento di 120 ECTS) 

- Attività a libera scelta (9 ECTS) 
FA0150 Filosofia della religione 5ECTS  
TA0911 Teologia della religione 3 ECTS 
EB3330 CM sulla scuola cattolica 5 ECTS  
EB1420 Metodi di insegnamento 5 ECTS 
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EB0222 Storia della Scuola 5ECTS 
EB0310 Sistema preventivo 5 ECTS  
 oppure EB 0320 Pedagogia salesiana 5 ECTS 
EB3224 Pedagogia religiosa dei portatori di handicap 5 ECTS 
EB0921 Sociologia della gioventù 5 ECTS 
EB1625 Valutazione dell’insegnamento nella scuola 5 ECTS 
EB3520 Tecnologie educative 5 ECTS 
EB3130 CM di pastorale e catechesi biblica 3ECTS 
EB0711 Pedagogia familiare 5 ECTS  
 oppure EB2011 Psicologia della Famiglia 5ECTS 
EB3220 Pastorale e catechesi familiare 5ECTS 
EB3521 Internet, insegnamento e apprendimento 5ECTS 
EB2025 Teorie e tecniche della dinamica di gruppo 5ECTS 
TA0922 Fede e cultura 5ECTS 
FA0161 Relazione tra fede e ragione 5ECTS 
FA0330 Bioetica 
FA0240 Ecologia 5ECTS 
 
- Prova finale 20 ECTS 
 

 
 

C) III CICLO O DI DOTTORATO 
 

1. Prerequisiti 
 a) Licenza nella specializzazione in cui si intende conseguire il Dottorato, 

ottenuta con una votazione di almeno 27/30 o «Magna cum laude». 
 b) Ammissione del Collegio dei Docenti della FSE. 
2. Prestazioni accademiche 
 a) Esame di una seconda lingua moderna di effettiva utilità in sede scientifica 

entro il primo anno. 
 b) Attività di natura accademica, nell'ambito della propria specializza-

zione, consistenti in collaborazioni in corsi, seminari, tirocini, ricerche, 
ecc., per almeno un semestre, secondo un piano approvato dal Consi-
glio di Facoltà. 

 c) Elaborazione di una Tesi Dottorale di ricerca sulla base di un progetto 
approvato dal Consiglio di Facoltà, udito il parere del Gruppo Gestore 
del Dottorato. 

 d) Difesa orale della Tesi. 
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D) DISTRIBUZIONE DEI CORSI 
NEI DUE SEMESTRI DELL'ANNO 2014-2015 

 
1° CICLO DI BACCALAUREATO 

1° ANNO 
Primo semestre 
Corsi 
EB0111. Introduzione alla filosofia (5 ECTS - M. Mantovani) 
EB0210. Storia dell'educazione e della pedagogia (5 ECTS - F. Casella) 
EB0410. Antropologia e comunicazione (5 ECTS - C. Cangià) 
EB0571. Inglese I (5 ECTS - A. Pezza) 
EB0610. Pedagogia generale (5 ECTS - D. Grzadziel) 
EB0910. Sociologia dell'educazione (5 ECTS - W. Grajales) 
EB1210. Psicosociologia della devianza (5 ECTS - G. Vettorato) 
EB1710. Psicologia generale (5 ECTS - P. Gambini) 
EB2420. Psicobiologia e psicologia fisiologica (5 ECTS - S. Tognacci) 
EB3020. Catechetica fondamentale (5 ECTS - A. Romano) 
EB3611. Metodologia della ricerca pedagogica (5 ECTS - M. Bay) 
FA0930. Sociologia generale (5 ECTS - V. Orlando) 
Tirocini ed Esercitazioni applicative 
EB3551. Tirocinio di Iniziazione all'uso dell'informatica II (5 ECTS - N. 

Zanni) 

Secondo semestre 
Corsi 
EB0110. Filosofia dell'educazione (5 ECTS - C. Nanni) 
EB0310. Sistema preventivo (5 ECTS - M. Vojtas) 
EB0520. Letteratura moderna e contemporanea (5 ECTS - C. Freni) 
EB0611. Pedagogia sociale (5 ECTS - V. Orlando) 
EB1410. Didattica generale (5 ECTS - D. Grzadziel) 
EB3121. Educazione e fonti bibliche (5 ECTS - C. Pastore) 
EB3311. Educazione e scienze della religione (5 ECTS - J.L. Moral) 
EB3610. Metodologia del lavoro scientifico (5 ECTS - F. Casella-M. Bay) 
EB3612. Statistica I: descrittiva (5 ECTS - M. Bay) 
TA2421. Pastorale giovanile (6 ECTS - R. Sala) 
Tirocini ed Esercitazioni applicative 
EB1750. Laboratorio: Processi cognitivi (5 ECTS - P. Gambini-C. Buonaugu-

rio-B. Piermartini) 
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2° e 3° ANNO 
Primo semestre 
Corsi 
CA0210. Introduzione alle scienze della comunicazione sociale (5 ECTS - F. 

Pasqualetti) 
DB0505. Diritto dei Religiosi. Aspetti pratici (5 ECTS - J. Pudumai Doss) 
EB0111. Introduzione alla filosofia (5 ECTS - M. Mantovani) 
EB0210. Storia dell'educazione e della pedagogia (5 ECTS - F. Casella) 
EB0410. Antropologia e comunicazione (5 ECTS - C. Cangià) 
EB0510. Storia contemporanea (5 ECTS - F. Casella) 
EB0571. Inglese I (5 ECTS - A. Pezza) 
EB0610. Pedagogia generale (5 ECTS - D. Grzadziel) 
EB0620. Educazione e processi di apprendimento degli adulti (5 ECTS - V. 

Orlando) 
EB0711. Pedagogia familiare (5 ECTS - G. Quinzi) 
EB0910. Sociologia dell'educazione (5 ECTS - W. Grajales) 
EB1020. Legislazione e organizzazione scolastica (5 ECTS - A. Farina) 
EB1021. Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative (5 ECTS - W. 

Grajales) 
EB1210. Psicosociologia della devianza (5 ECTS - G. Vettorato) 
EB1222. Legislazione minorile (5 ECTS - A. Farina) 
EB1223. Animazione socioculturale (5 ECTS - G. Vettorato) 
EB1320. Psicologia dell'istruzione (5 ECTS - M. Emad) 
EB1321. Differenze individuali e apprendimento (5 ECTS - S. Melogno) 
EB1322. Valutazione dell'apprendimento (5 ECTS - M. Emad) 
EB1710. Psicologia generale (5 ECTS - P. Gambini) 
EB1810. Psicologia dello sviluppo (5 ECTS - A. Dellagiulia) 
EB1811. Fondamenti di psicologia dello sviluppo e prassi pastorale (5 ECTS - 

A. Dellagiulia) 
EB1910. Psicologia dell'educazione (5 ECTS - Z. Formella) 
EB2011. Psicologia della famiglia (5 ECTS - P. Gambini) 
EB2025. Teorie e tecniche della dinamica di gruppo (5 ECTS - R. Mastromarino) 
EB2121. Psicologia dinamica (5 ECTS - C. de Nitto) 
EB2220. Teorie e tecniche psicometriche (5 ECTS - G. Crea) 
EB2221. Tecniche d'indagine della personalità (5 ECTS - L. Maresca) 
EB2222. Psicologia dell'orientamento (5 ECTS - A. Ferraroli) 
EB2320. Psicopatologia generale (5 ECTS - M.L. De Luca) 
EB2420. Psicobiologia e psicologia fisiologica (5 ECTS - S. Tognacci) 
EB2421. Neuroscienze (5 ECTS - A. Oliverio) 
EB2620. Pedagogia delle vocazioni presbiterali (5 ECTS - M. Gahungu) 
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EB2720. Pedagogia delle vocazioni consacrate (5 ECTS - G. Roggia) 
EB2910. Teologia della Evangelizzazione (5 ECTS - R. Paganelli) 
EB2926. Evangelizzazione e contesti culturali (6 ECTS - L. Meddi-G. Cava-

gnari-A. Musoni-S. Thuruthiyil) 
EB3023. Ermeneutica dell'esperienza religiosa (3 ECTS - J.L. Moral) 
EB3322. Scuola Cattolica (5 ECTS - M. Wierzbicki) 
EB3611. Metodologia della ricerca pedagogica (5 ECTS - M. Bay) 
EB3620. Statistica II: inferenziale (5 ECTS - M. Bay) 
FA0341. Antropologia filosofica I (5 ECTS - L. Rosón Galache) 
FA0930. Sociologia generale (5 ECTS - V. Orlando) 
TA2320. Teologia pratica generale (5 ECTS - F.V. Anthony) 
Seminari 
EB0640. Seminario di Progettazione educativa (5 ECTS - V. Orlando-A. 

Zampetti) 
EB1440. Seminario di didattica II (5 ECTS - M. Comoglio) 
EB1840. Seminario in psicologia dello sviluppo (5 ECTS - A. Dellagiulia-H. 

Bravo) 
EB1930. Seminario in psicologia dell'educazione (5 ECTS - Z. Formella) 
EB2040. Seminario di psicologia sociale I (5 ECTS - M. Rizzuto) 
EB2041. Seminario di psicologia sociale II (5 ECTS - S. Schietroma) 
EB2042. Seminario di psicologia della religione (5 ECTS - D. Bellantoni) 
EB2240. Seminario in teoria e tecniche dei test (5 ECTS - G. Crea) 
EB2640. Seminario di Pedagogia delle vocazioni presbiterali (5 ECTS - M. 

Gahungu) 
EB2740. Seminario di Pedagogia delle vocazioni consacrate (5 ECTS - G. Roggia) 

Tirocini ed Esercitazioni applicative 
EB2251. Laboratorio: Tecniche d'indagine della personalità (5 ECTS - L. Ma-

resca) 
EB2550. Tirocinio di Pastorale vocazionale I (5 ECTS - M. O. Llanos) 
EB3551. Tirocinio di Iniziazione all'uso dell'informatica II (5 ECTS - N. Zanni) 
 
Inoltre per il curricolo di Eucazione religiosa: 
DB0310. Diritto Canonico I (3 ECTS - K. Mwandha) 
FA0311. Filosofia morale I (5 ECTS - G. Abbà) 
FA0341. Antropologia filosofica I (5 ECTS - L. Rosón Galache) 
FA0611. Storia della filosofia moderna I (5 ECTS - S. Curci) 
FA0930. Sociologia generale (5 ECTS - V. Orlando) 
TA0111. Introduzione alla Sacra Scrittura (3 ECTS - F.X. Matoses) 
TA0310. AT. Libri sapienziali e Salmi (5 ECTS - M. Cimosa) 
TA0410. NT. Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (6 ECTS - F.X. Matoses) 
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TA0510. NT. Lettere apostoliche (6 ECTS - J.J. Bartolomé) 
TA0810. Storia della Chiesa moderna e contemporanea (6 ECTS - C. Semeraro) 
TA0914. Introduzione alla Teologia (3 ECTS - M. Sarbinowski) 
TA1010. Mistero di Dio (5 ECTS - A. Castellano) 
TA1412. Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione (5 ECTS - D. Medeiros) 
TA1610. Nozioni fondamentali di Liturgia, Anno liturgico e Liturgia delle Ore 

(5 ECTS - F. Krason) 
 
Secondo semestre 
Corsi 
CA0221. Psicologia della comunicazione sociale (5 ECTS - M. Gubinelli) 
EB0110. Filosofia dell'educazione (5 ECTS - C. Nanni) 
EB0310. Sistema preventivo (5 ECTS - M. Vojtas) 
EB0611. Pedagogia sociale (5 ECTS - V. Orlando) 
EB0612. Pedagogia interculturale (5 ECTS - V. Orlando) 
EB0710. Metodologia pedagogica evolutiva (5 ECTS - G. Quinzi) 
EB0721. Dinamiche relazionali e lavoro in èquipe (5 ECTS - C. de Nitto) 
EB0920. Sociologia della famiglia (5 ECTS - W. Grajales) 
EB1122. Antropologia culturale (5 ECTS - L. Pandolfi) 
EB1410. Didattica generale (5 ECTS - D. Grzadziel) 
EB1420. Metodi di insegnamento I (5 ECTS - M. Comoglio) 
EB1422. Didattica speciale I (5 ECTS - S. Melogno) 
EB1625. Valutazione dell'insegnamento e della scuola (5 ECTS - M. Emad) 
EB1720. Psicologia della personalità (5 ECTS - C. Messana) 
EB1721. Etica e deontologia professionale (5 ECTS - S. Tognacci-M. Ga-

hungu-D. Grzadziel-V. Orlando-G. Roggia-M. Gubinelli) 
EB2020. Psicologia sociale (5 ECTS - S. Schietroma) 
EB2021. Psicologia della religione (5 ECTS - D. Bellantoni) 
EB2022. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (5 ECTS - E. Riccioli) 
EB2110. Psicologia preventiva (5 ECTS - A.R. Colasanti) 
EB2520. Pastorale vocazionale (5 ECTS - M. Llanos) 
EB2521. Dinamiche psicologiche della vocazione (5 ECTS - B. Zaltron) 
EB2820. Pedagogia delle vocazioni laicali (5 ECTS - P. Bignardi) 
EB3121. Educazione e fonti bibliche (5 ECTS - C. Pastore) 
EB3311. Educazione e scienze della religione (5 ECTS - J.L. Moral) 
EB3610. Metodologia del lavoro scientifico (5 ECTS - F. Casella-M. Bay) 
EB3612. Statistica I: descrittiva (5 ECTS - M. Bay) 
FA0510. Filosofia del linguaggio I (5 ECTS - C. Freni) 
FA1030. Storia delle religioni (5 ECTS - J. Kuruvachira) 
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TA1627. Pastorale, Catechesi, Bibbia e Liturgia (5 ECTS - D. Medeiros-C. 
Pastore) 

TA2063. Teologia e spiritualità della vita consacrata e presbiterale (5 ECTS - 
V. Kalluvachel) 

TA2421. Pastorale giovanile (6 ECTS - R. Sala) 
TA2620. Introduzione alla ricerca empirica nell'ambito di pastorale giovanile 

e catechetica (3 ECTS - T. Doni) 

Seminari 
EB1640. Seminario di didattica IV (5 ECTS - C. Cangià) 
Tirocini ed Esercitazioni applicative 
EB0850. Tirocinio trattamento della delinquenza minorile (5 ECTS - L. Ferraroli) 
EB0951. Tirocinio di Tecniche di analisi delle istituzioni socio-educative (5 

ECTS - G. Cursi) 
EB1250. Tirocinio di Animazione socioculturale (5 ECTS - G. Vettorato) 
EB1750. Laboratorio: Processi cognitivi (5 ECTS - P. Gambini-C. Buonaugu-

rio-B. Piermartini) 
EB1951. Laboratorio: Tecniche del colloquio (5 ECTS - R. Mastromarino -M. 

Scoliere -A. Ricci) 
EB1960. Esercitazioni di Psicologia pedagogica (5 ECTS - Z. Formella-C. 

Galmacci) 
EB2252. Laboratorio di teorie e tecniche dei test (5 ECTS - G. Crea-S. Grammatico) 
EB2551. Tirocinio di Pastorale vocazionale II (5 ECTS - M. O. Llanos) 
EB2560. Esercitazioni di Pastorale vocazionale (5 ECTS - M. O. Llanos) 
EB3552. Tirocinio di Tecnologie educative (5 ECTS - N. Zanni) 
EB3660. Esercitazioni di Statistica I (5 ECTS - M. Bay) 
 
inoltre per il curricolo di Eucazione religiosa: 
DB0410. Diritto Canonico II (3 ECTS - D. Do Duc) 
FA0141. Filosofia teoretica II (5 ECTS - M. Mantovani) 
FA0641. Storia della filosofia contemporanea I (5 ECTS - S. Thuruthiyil) 
FA1030. Storia delle religioni (5 ECTS - J. Kuruvachira) 
TA0110. AT. Pentateuco e Libri storici (6 ECTS - G. Benzi) 
TA0210. AT. Libri profetici (5 ECTS - R. Vicent) 
TA0412. NT. Vangelo di Giovanni e Lettere giovannee (5 ECTS - F.X. Matoses) 
TA0611. Patristica (5 ECTS - M. Maritano) 
TA0913. Teologia fondamentale (5 ECTS - M. Sarbinowski) 
TA1011. Cristologia (6 ECTS - A. Castellano) 
TA1210. Ecclesiologia ed Ecumenismo (6 ECTS - A. Musoni) 
TA1260. Ecclesiologia (5 ECTS - A. Atakpa) 
TA1310. Mariologia (3 ECTS - A. Escudero) 
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TA1413. Sacramenti: Eucaristia (5 ECTS - D. Medeiros) 
TA1710. Teologia morale fondamentale (6 ECTS - P. Carlotti) 
TA1910. Introduzione alla Teologia spirituale (3 ECTS - J.M. García) 
 
 

2° CICLO DI LICENZA 
1° e 2° ANNO 

Primo semestre 
Corsi 
CA0411. Sociologia dei processi culturali e comunicativi I (5 ECTS - E. Cepeda) 
EB0111. Introduzione alla filosofia (5 ECTS - M. Mantovani) 
EB0620. Educazione e processi di apprendimento degli adulti (5 ECTS - V. 

Orlando) 
EB0822. Prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze (5 ECTS - M. Vasale) 
EB1210. Psicosociologia della devianza (5 ECTS - G. Vettorato) 
EB1220. Sociologia dello sviluppo, sottosviluppo ed emarginazione (5 ECTS - 

G. Cursi) 
EB1222. Legislazione minorile (5 ECTS - A. Farina) 
EB1722. Tecniche di ricerca in psicologia e analisi dei dati (5 ECTS - G. 

Alessandri-P. Gambini) 
EB1820. Psicologia dell'adolescenza (5 ECTS - S. Bianchini) 
EB1910. Psicologia dell'educazione (5 ECTS - Z. Formella) 
EB1920. Psicologia dell'intervento educativo (5 ECTS - Z. Formella) 
EB1921. Psicologia della disabilità e della riabilitazione (5 ECTS - C. Ricci) 
EB2010. Psicologia della comunità (5 ECTS - A.R. Colasanti) 
EB2011. Psicologia della famiglia (5 ECTS - P. Gambini) 
EB2023. Metodologia della programmazione psicosociale (5 ECTS - S. Schietroma) 
EB2120. Psicologia clinica (5 ECTS - C. de Nitto) 
EB2122. Modelli d'intervento in psicologia clinica e di comunità I (5 ECTS - 

C. Messana-C. Ricci-N. Rocchi) 
EB2123. Modelli d'intervento in psicologia clinica e di comunità II (5 ECTS - 

C. de Nitto- E. Riccioli) 
EB2222. Psicologia dell'orientamento (5 ECTS - A. Ferraroli) 
EB2310. Psicopatologia dello sviluppo (5 ECTS - M.L. De Luca) 
EB2320. Psicopatologia generale (5 ECTS - M.L. De Luca) 
EB2422. Neuropsicologia dello sviluppo (5 ECTS - S. Melogno) 
EB2423. Neuropsicologia e psicofarmacologia (5 ECTS - S. Melogno-D. Ca-

tania) 
EB2524. Teoria e tecnica del Counseling (5 ECTS - M.O. Llanos) 
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EB2630. CM di Animazione e formazione vocazionale nel territorio (5 ECTS 
- M. Gahungu) 

EB2722. Formazione vocazionale lungo il ciclo vitale (5 ECTS - G. Roggia-
M. Stevani) 

EB2920. Antropologia catechetica (5 ECTS - A. Romano) 
EB2926. Evangelizzazione e contesti culturali (6 ECTS - L. Meddi-G. Cava-

gnari-A. Musoni-S. Thuruthiyil) 
EB3020. Catechetica fondamentale (5 ECTS - A. Romano) 
EB3023. Ermeneutica dell'esperienza religiosa (3 ECTS - J.L. Moral) 
EB3027. Formazione dei catechisti (3 ECTS - U. Montisci) 
EB3030. Pastorale, catechesi e comunità cristiana (3 ECTS - J.L. Moral) 
EB3226. Metodologia Catechetica: adolescenti (3 ECTS - A. Romano) 
EB3227. Metodologia Catechetica: giovani (3 ECTS - A. Romano) 
EB3310. Teologia dell'educazione (5 ECTS - U. Montisci) 
EB3322. Scuola Cattolica (5 ECTS - M. Wierzbicki) 
EB3323. Pastorale scolastica e universitaria (5 ECTS - G. Usai) 
EB3421. Storia della catechesi moderna (5 ECTS - G. Biancardi) 
EB3422. Storia della catechesi contemporanea (5 ECTS - G. Biancardi) 
EB3611. Metodologia della ricerca pedagogica (5 ECTS - M. Bay) 
EB3620. Statistica II: inferenziale (5 ECTS - M. Bay) 
EB3621. Ricerca e sperimentazione nelle istituzioni formative (5 ECTS - M. Bay) 
EB3661. Esercitazioni di Statistica II (5 ECTS - M. Bay) 
FA0311. Filosofia morale I (5 ECTS - G. Abbà) 
FA0341. Antropologia filosofica I (5 ECTS - L. Rosón Galache) 
TA0410. NT. Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (6 ECTS - F.X. Matoses) 
TA0320. La Bibbia nella pastorale della Chiesa (3 ECTS - M. Cimosa) 
TA0431. Lectio divina: teoria e prassi (3 ECTS - J.J. Bartolomé) 
TA0530. Corso Monografico di Pastorale biblica Nuovo Testamento I (3 

ECTS - F.X. Matoses) 
TA1010. Mistero di Dio (5 ECTS - A. Castellano) 
TA1333. CM di Spiritualità mariana (3 ECTS - A. Escudero) 
TA1412. Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione (5 ECTS - D. Me-

deiros) 
TA1520. Spiritualità liturgico-sacramentaria (5 ECTS - G. Ruppi) 
TA1610. Nozioni fondamentali di Liturgia, Anno liturgico e Liturgia delle Ore 

(5 ECTS - F. Krason) 
TA1626. Pastorale dell'anno liturgico, pietà e religiosità popolare (3 ECTS - F. 

Krason) 
TA1720. Educazione morale dei giovani (3 ECTS - P. Carlotti) 
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TA1922. Fondamenti della teologia dell'esperienza spirituale cristiana (5 
ECTS - J.M. García) 

TA2160. Spiritualità giovanile (5 ECTS - J. Boenzi) 
TA2320. Teologia pratica generale (5 ECTS - F.V. Anthony) 
TA2432. CM di Pastorale giovanile: questione antropologica e pastorale gio-

vanile (3 ECTS - S. Currò) 
TA2520. Teologia della comunicazione (5 ECTS - A. Romano) 
TA2523. Pastorale e comunicazione (3 ECTS - L. Pandolfi) 
TA2631. Educazione, animazione e consulenza in Pastorale giovanile (5 

ECTS - M. Pollo) 
TA2660. Esperienza religiosa giovanile (5 ECTS - M. Pollo) 

Seminari 
EB0640. Seminario di Progettazione educativa (5 ECTS - V. Orlando-A. 

Zampetti) 
EB1440. Seminario di didattica II (5 ECTS - M. Comoglio) 
EB2540. Seminario di Pastorale vocazionale (5 ECTS - M.O. Llanos) 
EB2640. Seminario di Pedagogia delle vocazioni presbiterali (5 ECTS - M. 

Gahungu) 
EB2740. Seminario di Pedagogia delle vocazioni consacrate (5 ECTS - G. 

Roggia) 
EB3040. Seminario di Progettazione catechetica (5 ECTS - U. Montisci) 
EB3140. Seminario di Pastorale e catechesi biblica I (5 ECTS - C. Pastore) 
EB3240. Seminario di Metodologia catechetica I (5 ECTS - A. Romano) 
EB3441. Seminario di storia della catechesi contemporanea (5 ECTS - G. 

Biancardi) 
TA0341. Seminario di Pastorale biblica AT I (5 ECTS - M. Cimosa) 
TA2141. Seminario di Spiritualità giovanile (5 ECTS - L. Rosón Galache) 
TA2341. Seminario di teologia pratica generale I (5 ECTS - F.V. Anthony) 

Tirocini ed Esercitazioni applicative 
EB2150. Laboratorio: Tecniche di valutazione in psicologia clinica (7 ECTS - 

L. Maresca) 
EB2650. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni presbiterali I (5 ECTS - M. 

Gahungu) 
EB2750. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni consacrate I (5 ECTS - G. 

Roggia) 
EB3250. Tirocinio di Metodologia catechetica (10 ECTS - U. Montisci) 
EB3650. Tirocinio di Metodologia della ricerca pedagogica (5 ECTS - V. Orlando) 
TA2451. Tirocinio di pastorale giovanile (10 ECTS - F.V. Anthony) 
 



136 FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

 

FS
E 

Secondo semestre 
Corsi 
EB0120. Pedagogia della scuola (5 ECTS - M. Emad) 
EB0222. Storia della scuola (5 ECTS - F. Casella) 
EB0310. Sistema preventivo (5 ECTS - M. Vojtas) 
EB0320. Pedagogia salesiana (5 ECTS - M. Vojtas) 
EB0572. Inglese II (5 ECTS - A. Pezza) 
EB0622. Terzo settore, no-profit ed educazione (5 ECTS - F.R. Busnelli) 
EB0811. Metodologia della prevenzione e della rieducazione (5 ECTS - G. 

Cursi) 
EB0920. Sociologia della famiglia (5 ECTS - W. Grajales) 
EB1024. Diritti civili ed educazione alla cittadinanza democratica (5 ECTS - 

A. Farina) 
EB1230. CM di Sociologia della devianza (5 ECTS - G. Vettorato) 
EB1324. Differenze e disturbi dell'apprendimento (5 ECTS - S. Melogno) 
EB1410. Didattica generale (5 ECTS - D. Grzadziel) 
EB1423. Didattica speciale II (5 ECTS - C. Cangià) 
EB1424. Didattica speciale III (5 ECTS - D. Grzadziel) 
EB1625. Valutazione dell'insegnamento e della scuola (5 ECTS - M. Emad) 
EB1721. Etica e deontologia professionale (5 ECTS - S. Tognacci-M. Ga-

hungu-D. Grzadziel-V. Orlando-G. Roggia-M. Gubinelli) 
EB1821. Psicologia dell'arco della vita (5 ECTS - A. Dellagiulia) 
EB2021. Psicologia della religione (5 ECTS - D. Bellantoni) 
EB2024. Psicologia della formazione degli agenti educativi (5 ECTS - M. 

Becciu) 
EB2111. Psicologia della salute (5 ECTS - A.R. Colasanti) 
EB2321. Psicologia dell'emergenza e degli eventi critici (5 ECTS - M.L. De 

Luca) 
EB2322. Psichiatria (5 ECTS - D. Catania) 
EB2520. Pastorale vocazionale (5 ECTS - M.O. Llanos) 
EB2527. Giovani, vocazione e cultura (5 ECTS - M.O. Llanos) 
EB2621. Psicopatologia nella spiritualità e formazione (5 ECTS - G. Crea) 
EB2622. Problematiche Psicologiche della vita religiosa e sacerdotale (5 

ECTS - A. Cencini) 
EB2623. Progettazione e valutazione di itinerari formativi (5 ECTS - M. Ga-

hungu) 
EB2710. Storia della pedagogia vocazionale e della formazione (5 ECTS - G. 

Roggia) 
EB2820. Pedagogia delle vocazioni laicali (5 ECTS - P. Bignardi) 
EB2924. Primo annuncio (3 ECTS - U. Montisci) 
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EB2925. Iniziazione cristiana e catecumenato (3 ECTS - U. Montisci) 
EB3029. Pastorale giovanile, catechesi e impegno socio-politico (5 ECTS - R. 

Paganelli) 
EB3031. Catechesi e comunicazione (3 ECTS - J.L. Moral) 
EB3220. Pastorale e catechesi familiare (5 ECTS - C. Pastore) 
EB3223. Metodologia catechetica: adulti (5 ECTS - L. Meddi) 
EB3321. Didattica dell'insegnamento della religione (5 ECTS - M. Wierzbicki) 
EB3420. Storia della catechesi antica e medievale (5 ECTS - M. Maritano) 
FA0161. Relazione tra fede e ragione (5 ECTS - M. Mantovani) 
TA0351. Viaggio di studio in Terra Santa (5 ECTS - M. Cimosa-C. Pastore-

F.X. Matoses) 
TA0410. NT. Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (6 ECTS - F.X. Matoses) 
TA0611. Patristica (5 ECTS - M. Maritano) 
TA0913. Teologia fondamentale (5 ECTS - M. Sarbinowski) 
TA1011. Cristologia (6 ECTS - A. Castellano) 
TA1210. Ecclesiologia ed Ecumenismo (6 ECTS - A. Musoni) 
TA1310. Mariologia (3 ECTS - A. Escudero) 
TA1627. Pastorale, Catechesi, Bibbia e Liturgia (5 ECTS - D. Medeiros-C. 

Pastore) 
TA1710. Teologia morale fondamentale (6 ECTS - P. Carlotti) 
TA2062. Teologia e spiritualità delle vocazioni: laici, consacrati e ministri or-

dinati (5 ECTS - J.L. Plascencia) 
TA2126. La comunità luogo di formazione (5 ECTS - J. Strus) 
TA2331. CM di Spiritualità dell'azione apostolica (3 ECTS - F.V. Anthony) 
TA2421. Pastorale giovanile (6 ECTS - R. Sala) 
TA2422. Storia della pastorale giovanile (3 ECTS - R. Sala) 
TA2620. Introduzione alla ricerca empirica nell'ambito di pastorale giovanile 

e catechetica (3 ECTS - T. Doni) 
TA2712. Il mistero di Dio nella catechesi (3 ECTS - J.L. Plascencia) 
Seminari 
EB0641. Seminario di Progettazione della formazione degli adulti (5 ECTS - 

V. Orlando-F.R. Busnelli) 
EB1540. Seminario di Didattica III (5 ECTS - S. Melogno) 
EB3243. Seminario di Metodologia catechetica IV (5 ECTS - U. Montisci) 
EB3340. Seminario di Pastorale scolastica (5 ECTS - G. Usai) 
EB3342. Seminario di Pedagogia religiosa (5 ECTS - M. Wierzbicki) 
TA1644. Seminario di Animazione liturgica (5 ECTS - G. Cavagnari) 
TA2342. Seminario di Teologia pratica generale II (5 ECTS - J. Kureethadam) 
TA2644. Seminario di Pastorale giovanile speciale I: animazione in pastorale 

giovanile (5 ECTS - M. Pollo) 
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TA2743. Seminario di Teologia pratica speciale II (5 ECTS - S. Fernando) 
Tirocini ed Esercitazioni applicative 
EB0750. Tirocinio di Pedagogia familiare (5 ECTS - G. Quinzi) 
EB0851. Tirocinio presso Istituzioni per tossicodipendenti (5 ECTS - A. Zam-

petti) 
EB1851. Laboratorio: Programmi di promozione della salute in età evolutiva 

(5 ECTS - S. Bianchini) 
EB1950. Laboratorio: Valutazione e trattamento dei comportamenti proble-

matici in ambito scolastico (5 ECTS - Z. Formella-A. Ricci) 
EB1952. Laboratorio esterno: esperienze d'intervento (5 ECTS - A. Ricci) 
EB2050. Laboratorio: Tecniche di psicologia di comunità (5 ECTS - A.R. 

Colasanti-L. Lorenzetti) 
EB2051. Laboratorio: Osservazione, valutazione e intervento sulla famiglia (5 

ECTS - P. Gambini) 
EB2151. Laboratorio: Tecniche d'intervento in psicologia clinica e di comu-

nità I (5 ECTS - C. Messana-E. Fortunato-N. Rocchi) 
EB2152. Laboratorio: Tecniche d'intervento in psicologia clinica e di comu-

nità II (5 ECTS - C. de Nitto-S. Barreca-M.L. De Luca) 
EB2350. Laboratorio: Psicopatologia dello sviluppo (5 ECTS - M.L. De Luca) 
EB2560. Esercitazioni di Pastorale vocazionale (5 ECTS - M.O. Llanos) 
EB2651. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni presbiterali II (5 ECTS - M. 

Gahungu) 
EB2660. Esercitazioni di Pedagogia delle vocazioni presbiterali (5 ECTS - M. 

Gahungu) 
EB2751. Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni consacrate II (5 ECTS - G. 

Roggia) 
EB2760. Esercitazioni di Pedagogia delle vocazioni consacrate (5 ECTS - G. 

Roggia) 
EB3250. Tirocinio di Metodologia catechetica (10 ECTS - U. Montisci) 
EB3260. Esercitazioni di Audiovisivi e catechesi (5 ECTS - M. Viviani) 
EB3552. Tirocinio di Tecnologie educative (5 ECTS - N. Zanni) 
TA2451. Tirocinio di Pastorale giovanile (10 ECTS - F.V. Anthony) 
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A) INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. Costituzione (St 118) 
Tra la Facoltà di Teologia (FT) e la Facoltà di Scienze dell'Educazione 

(FSE) è costituito il Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica 
(DPGC). Esso caratterizza l'intera UPS, attraverso la collaborazione organica 
delle sopraddette due Facoltà e comprende il complesso di strutture, persone e 
attività che realizzano tale progetto. Alla sua attuazione e gestione le due Fa-
coltà partecipano in modo paritetico. 

 
2. Profilo (Ord 211) 

1. Il profilo di Pastorale giovanile e Catechetica è unico e comprensivo di 
qualifiche differenziate rispondenti a richieste delle comunità che inviano gli 
Studenti e a scelte personali dei medesimi. 

2. Esso prepara esperti per settori specifici dell'attività ecclesiale, come: 
a) docenti di PGC; b) responsabili di ricerche e progettazioni nel campo della 
PGC; c) responsabili e operatori a livello generale, come: responsabili di uffici 
catechistici e pastorali, esperti nei centri di studio e nelle attività editoriali per 
il settore della PGC; d) responsabili e operatori in campi specifici, come: for-
matori di catechisti, esperti della pastorale scolastica e della preparazione degli 
insegnanti di religione, esperti nel settore degli audiovisivi e della comunica-
zione, responsabili ed esperti dell'associazionismo giovanile. 

 
3. Organizzazione dei curricoli 

Dall’anno accademico 2012/2013 il DPGC organizza due curricoli bien-
nali di secondo ciclo con specializzazione in Pastorale giovanile o in Cate-
chetica ed attribuisce agli studenti i seguenti titoli accademici: 
- Per gli iscritti alla Facoltà di Teologia: 
Licenza in Teologia, con specializzazione in Pastorale giovanile 
Licenza in Teologia, con specializzazione in Catechetica. 

- Per gli iscritti alla Facoltà di Scienze dell’Educazione: 
Licenza in Scienze dell’Educazione, con specializzazione in Pastorale giovanile 
Licenza in Scienze dell’Educazione, con specializzazione in Catechetica 
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B) CONFIGURAZIOEN ACCADEMICA DEI CURRICOLI 
 
 

LICENZA 
con specializzazione in Catechetica 

 
Profilo 

Il ciclo di Licenza intende preparare persone competenti, capaci di operare 
negli ambiti del primo annuncio, della catechesi nella comunità e dell’insegna-
mento religioso, abilitandole a organizzare, gestire e promuovere le attività dei di-
versi settori. In particolare, il curricolo si articola in percorsi per la preparazione di 
quadri dirigenti ed esperti per settori specifici dell’attività ecclesiale, come: 

- Docenti di catechetica. 
- Responsabili di ricerche e progettazioni nel campo dell’evangelizzazione e 

della catechesi. 
- Dirigenti e Coordinatori a livello ecclesiale presso Uffici Catechistici. 
- Esperti nei centri di studio e nelle attività editoriali e multimediali in ambito 

catechetico. 
- Operatori in campi specifici: formatori di catechisti, esperti di pastorale 

scolastica ecompetenti nel settore della comunicazione. 
 

Competenze 
- Capacità di utilizzare le conoscenze del processo evangelizzatore della Chiesa 

con le loro fasi, idinamismi, i contenuti, le metodologie che gli sono propri. 
- Capacità di analizzare, interpretare e orientare i processi di crescita della fede a 

livelloindividuale e della comunità. 
- Capacità di applicare correttamente i criteri e utilizzare le metodologie appro-

priate neidifferenti luoghi in cui si attua l’evangelizzazione. 
- Capacità di ricerca e di progettazione nell’ambito della catechesi e 

dell’insegnamento dellareligione. 
- Capacità di interventi educativi in stile cooperativo e dialogico. 
- Capacità di esprimere le proprie competenze nel dialogo culturale, intercultu-

rale einterreligioso. 
 

Condizioni di ammissione 
Per gli studenti che intendono conseguire la Licenza in Teologia si richiede: il 

Baccalaureato in Teologia; oppure un regolare corso seminaristico di studi filoso-
fico-teologici: in questo caso si esige per l’ammissione una prova di ingresso e le 
eventuali necessarie integrazioni; 

Per gli studenti che intendono conseguire la Licenza in Scienze dell’Edu-
cazione si richiede il Baccalaureato in Scienze dell’Educazione con specializza-
zione in educazione religiosa. 
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Sono in ogni caso richiesti come prerequisiti: 
CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione (5 Ects) 
FA0930 Sociologia generale (5 Ects) 
EB0610 Pedagogia generale (5 Ects) 
EB1710 Psicologia generale (5 Ects) 
EB1810 Psicologia dello sviluppo (5 Ects) o EB1811. Fondamenti di 

psicologia dello sviluppo e prassi pastorale (5 Ects) 
TA2320 Teologia pratica generale (5 Ects) 
Lingua moderna * 
 

Articolazione del curricolo (120 ECTS) 
I corsi che concorrono a comporre il profilo del catecheta sono distribuiti in 

attività di base, caratterizzanti, integrative e a libera scelta dello studente. A esse 
si aggiunge la prova finale. All’interno del curricolo sono previsti due diversi indi-
rizzi: Evangelizzazione e catechesi e Evangelizzazione e insegnamento della reli-
gione (per studenti in possesso del Baccalaureato in Scienze dell’Educazione, 
spec. in educazione religiosa). 
 
(NB. I corsi segnati con un * sono da scegliere da parte degli studenti della FT; i 
corsi segnati con due** sono da scegliere da studenti della FSE) 

 
Attività di base (FT: 37 ects; Fse: 17 ects) 

EB1410 Didattica Generale** (5 Ects) 
EB2924 Primo Annuncio (3 Ects) 
EB2925 Iniziazione cristiana e catecumenato (3 Ects) 
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali* (6 Ects) 
EB3020 Catechetica fondamentale* (5 Ects) 
EB3023 Ermeneutica dell’esperienza religiosa* (3 Ects) 
EB3030 Pastorale, Catechesi e comunità cristiana (3 Ects) 
EB3031 Catechesi e comunicazione (3 Ects) 
TA1627 Pastorale, Catechesi, Bibbia e Liturgia* (5 Ects) 
TA2421 Pastorale giovanile* (6 Ects) 

Attività caratterizzanti (50 ects) 
Indirizzo di evangelizzazione e catechesi(30 ECTS) 
EB2920 Antropologia catechetica (5 Ects) 
EB3027 Formazione dei catechisti (3 Ects) 
EB3223 Metodologia catechetica: adulti (5 Ects) 
EB3225 Metodologia catechetica: infanzia, fanciullezza e preadolescenza (3 Ects) 
EB3226 Metodologia catechetica: adolescenti (3 Ects) 
EB3227 Metodologia catechetica: giovani (3 Ects) 
EB3228 Metodologia catechetica: persone diversamente abili (3 Ects) 
EB3422 Storia della catechesi contemporanea (5 Ects) 
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Indirizzo dell’insegnamento della religione (30 ECTS) 
EB1620 Formazione degli insegnanti (5 Ects) 
EB3321 Didattica dell’insegnamento della religione (5 Ects) 
EB3322 Scuola cattolica (5 Ects) 
EB3323 Pastorale scolastica e universitaria (5 Ects) 
EB3324 Insegnamento della religione e istituzioni educative (5 Ects) 
EB3422 Storia della catechesi contemporanea (5 Ects) 
 
Seminari (10 ECTS) 
Due a scelta tra quelli indicati nella programmazione didattica annuale 
EB2940 Seminario di Antropologia e catechesi (5 Ects) 
EB2941 Seminario di primo annuncio (5 Ects) 
EB3040 Seminario di Progettazione catechetica (5 Ects) 
EB3142 Seminario di catechesi biblica I (5 Ects) 
EB3143 Seminario di catechesi biblica II (5 Ects) 
EB3240 Seminario di Metodologia catechetica I (5 Ects) 
EB3241 Seminario di Metodologia catechetica II (5 Ects) 
EB3242 Seminario di Metodologia catechetica III (5 Ects) 
EB3243 Seminario di Metodologia catechetica IV (5 Ects) 
EB3340 Seminario di Pastorale scolastica (5 Ects) 
EB3341 Seminario di dimensione religiosa nell’educazione (5 Ects) 
EB3342 Seminario di Pedagogia religiosa (5 Ects) 
EB3343 Seminario di Catechesi, contesto e ambienti (5 Ects) 
EB3440 Seminario di Storia della catechesi moderna (5 Ects) 
EB3441 Seminario di Storia della catechesi contemporanea (5 Ects) 
 
Tirocinio (10 ECTS) 
EB3250 Tirocinio di metodologia catechetica (10 Ects) 
 

Attività integrative e a libera scelta (FT: 13 ects; FSE: 22 ects) 
TA2620 Introduzione alla ricerca empirica nell’ambito della Pastorale Giova-

nile e Catechesi* (3 Ects) oppure EB3612 Statistica I: descrittiva (5 Ects) 
- Un corso a scelta per studenti della FSE tra: 
EB3028 Legislazione e organizzazione catechetica e scolastica (5 Ects) 
EB3220 Pastorale e catechesi familiare (5 Ects) 
- Un corso a scelta per studenti della FT tra: 
TA2712 Il mistero di Dio nella catechesi (3 Ects) 
TA2721 Catechesi cristologica (3 Ects) 
TA1337 Catechesi mariana (3 Ects) 
 
Attività a libera scelta (fino al completamento di 120 ECTS) tra quelle predi-

sposte annualmente nella proposta formativa del DPGC. 
 

Tesi (20 ECTS) 
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LICENZA 
con specializzazione in Pastorale giovanile 
 
Profilo 

Il ciclo di Licenza intende preparare persone competenti, capaci di operare 
nell’ambito della pastoralegiovanile, abilitandole a organizzare, gestire e pro-
muovere le attività dei diversi settori. In particolare, il curricolo si articola in 
percorsi per la preparazione del Pastoralista esperto in pastoralegiovanile, un di-
rigente cioè specialista nei settori specifici dell’attività ecclesiale, come: 

- Docenti di Pastorale giovanile. 
- Responsabili di ricerche e progettazione nel campo della Pastorale giova-

nile. 
- Dirigenti e Coordinatori a livello ecclesiale presso Servizi diocesani di - 

Pastorale giovanile,Dipartimenti scolastici di Pastorale giovanile e - 
Organizzazione di oratori e centri giovanili. 

- Esperti nei centri di studio e nelle attività editoriali e multimediali per il 
settore della Pastorale giovanile. 

- Formatori in campi specifici, quali la formazione di operatori di Pastorale 
giovanile, laformazione di coordinatori di oratori e centri giovanili. 

Competenze 
- Capacità di gestire i temi teologici che riguardano la pastorale giovanile 

con processi adeguati dievangelizzazione e di esperienza cristiana: ov-
vero competenza dottrinale. 

- Capacità di interpretare la situazione, sia la vita della comunità cristiana 
sia quella dei giovani, e distabilire una comunicazione adeguata con 
entrambe le realtà: ossia competenza ermeneutica ecomunicativa. 

- Capacità di condurre processi di animazione culturale, interculturale e 
interreligiosa nella vita deigiovani, delle associazioni e dei gruppi gio-
vanili. 

- Capacità di ricerca, di progettazione e di organizzazione della pastorale 
giovanile. 

- Capacità di interventi, a livello di docenza, metodologicamente e didatti-
camente corretti. 

Condizioni di ammissione 
Per gli studenti che intendono conseguire la Licenza in Teologia si richie-

de: il Baccalaureato in Teologia; oppure un regolare corso seminaristico di 
studi filosofico-teologici: in questo caso si esige per l’ammissione una prova 
di ingresso e le eventuali necessarie integrazioni; 
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Per gli studenti che intendono conseguire la Licenza in Scienze dell’Edu-
cazione si richiede il Baccalaureato in Scienze dell’Educazione con specializ-
zazione in Educazione religiosa. 

Sono in ogni caso richiesti come prerequisiti: 
CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione (5 Ects) 
FA0930 Sociologia generale (5 Ects) 
EB0610 Pedagogia generale (5 Ects) 
EB1710 Psicologia generale (5 Ects) 
EB1810 Psicologia dello sviluppo (5 Ects) o EB1811. Fondamenti di 

psicologia dello sviluppo e prassi pastorale (5 Ects) 
Lingua moderna * 

 

Articolazione del curricolo (120 ECTS) 
I corsi che concorrono a comporre il profilo del Pastoralista esperto in pasto-

rale giovanile sonodistribuiti in attività di base, caratterizzanti, integrative e a li-
bera scelta dello studente. Ad esse siaggiunge la prova finale. All’interno del cur-
ricolo sono previsti alcuni indirizzi a scelta. 
(NB. I corsi segnati con un * sono da scegliere da parte degli studenti della FT; i 
corsi segnati con due **sono da scegliere da studenti della FSE). 
 
Attività di base (FT: 33 ects; Fse: 9 ects) 

EB2924 Primo Annuncio (3 Ects) 
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali * (6 Ects) 
EB3020 Catechetica fondamentale * (5 Ects) 
EB3023 Ermeneutica dell’esperienza religiosa * (3 Ects) 
EB3030 Pastorale, Catechesi e comunità cristiana (3 Ects) 
TA1627 Pastorale, Catechesi, Bibbia e Liturgia * (5 Ects) 
TA2320 Teologia pratica generale * (5 Ects) 
TA2523 Pastorale e comunicazione (3 Ects) 

Attività caratterizzanti (FT: 58 ects; Fse: 52 ects) 
EB3226 Metodologia catechetica: adolescenti (3 Ects)  

oppure EB3227 Metodologia catechetica: giovani (3 Ects) 
TA1720 Educazione morale dei giovani (3 Ects) 
TA2421 Pastorale giovanile * (6 Ects) 
TA2422 Storia della Pastorale giovanile (3 Ects) 
TA2431 CM di Pastorale giovanile (3 Ects) 
TA2631 Educazione, animazione e consulenza in Pastorale giovanile (5 Ects) 
 

Corsi di indirizzo (almeno 15 Ects in uno dei seguenti indirizzi) 
- Indirizzo educativo-sociale 

EB0310 Sistema preventivo (5 Ects) 
EB0320 Pedagogia salesiana (5 Ects) 
EB1222 Legislazione minorile(5 Ects) 
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EB2925 Iniziazione cristiana e catecumenato (3 Ects) 
EB3029 Pastorale giovanile, Catechesi e impegno socio-politico (5 Ects) 
EB3310 Teologia dell’educazione (5 Ects) 
EB3323 Pastorale scolastica e universitaria (5 Ects) 
EB3330 CM sulla scuola cattolica(5 Ects) 
TA2520 Teologia della comunicazione (5 Ects) 
TA2632 Pastorale giovanile, lavoro ed economia (3 Ects) 

 

- Indirizzo vocazionale-spirituale 
EB2520 Pastorale vocazionale (5 Ects) 
EB2527 Giovani, vocazione e cultura (5 Ects) 
EB3220 Pastorale e catechesi familiare (5 Ects) 
TA1833 Giovani e famiglia(5 Ects) 
TA2124 Accompagnamento spirituale dei giovani (5 Ects) 
TA2160 Spiritualità giovanile (5 Ects) 
TA2331 CM di Spiritualità dell’azione apostolica (3 Ects) 
TA2633 Pastorale giovanile e ambienti: alleanze educative (3 Ects) 
TA2660 Esperienza religiosa giovanile (5 Ects) 
TA2731 CM di prospettive ecclesiologiche nella Pastorale giovanile (3 Ects) 

 

- Indirizzo biblico-liturgico 
TA0320 La Bibbia nella pastorale della Chiesa (3 Ects) 
TA0331 CM di Pastorale biblica dell’AT (3 Ects) 
TA0431 Lectio divina: teoria e prassi (3 Ects) 
TA0527 Esegesi e attualizzazione di testi biblici(3 Ects) 
TA0530 CM di Pastorale biblica NT I (3 Ects) 
TA1613 Arte, architettura e arredo liturgico (3 Ects) 
TA1622 Adattamento e inculturazione attraverso la liturgia (3 Ects) 
TA1625 Linguaggio liturgico, comunicazione e omiletica (5 Ects) 
TA1626 Pastorale dell’anno liturgico, religiosità e pietà popolare (3 Ects) 
TA1630 CM di Musica e liturgia (3 Ects) 

 
Seminari (10 ECTS) 
Due a scelta tra quelli indicati nella programmazione didattica annuale 
EB3340 Seminario di Pastorale scolastica (5 Ects) 
TA0341 Seminario di Pastorale biblica dell’AT I (5 Ects) 
TA0540 Seminario di Pastorale biblica del NT I (5 Ects) 
TA1640 Seminario di pastorale liturgica (5 Ects) 
TA1644 Seminario di animazione liturgica (5 Ects) 
TA2141 Seminario di Spiritualità giovanile (5 Ects) 
TA2341 Seminario di Teologia Pratica Generale I (5 Ects) 
TA2342 Seminario di Teologia Pratica Generale II (5 Ects) 
TA2442 Seminario di PG Generale I (5 Ects) 
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TA2443 Seminario di PG Generale II (5 Ects) 
TA2644 Seminario di PG Speciale I (5 Ects) 
TA2645 Seminario di PG Speciale II (5 Ects) 
TA2742 Seminario di Teologia Pratica Speciale I (5 Ects) 
TA2743 Seminario di Teologia Pratica Speciale II (5 Ects) 

 

Tirocinio (10 ECTS) 
EB3250 Tirocinio di metodologia catechetica 10 ECTS 

 
Attività integrative e a libera scelta (FT: 9 ects; FSE: 39 ects) 
TA2620 Introduzione alla ricerca empirica nell’ambito della Pastorale giovanile e 
Catechetica * (3 Ects) oppure EB3612 Statistica I: descrittiva (5 Ects) 
 

- Un corso a scelta per studenti della FSE tra: 
EB0921 Sociologia della gioventù (5 Ects) 
EB1222 Legislazione minorile(5 Ects) 
Un corso a scelta per studenti della FT tra: 
EB0921 Sociologia della gioventù(5 Ects) 
EB1120 Sociologia della religione (5 Ects) 
EB2021 Psicologia della religione (5 Ects) 

 
 

Attività a libera scelta (fino al completamento di 120 ECTS) preferibilmente tra:  
EB0612 Pedagogia interculturale (5 Ects) 
EB0711 Pedagogia familiare(5 Ects) 
TA0351 Viaggio di studio: Terra Santa / Chiesa delle origini (5 Ects) 
TA0911 Teologia delle religioni (3 Ects) 
o altri corsi tra quelli dei diversi indirizzi delle attività caratterizzanti. 

 
Tesi (20 ECTS) 

 
C) DISTRIBUZIONE DEI CORSI 

NEI DUE SEMESTRI DELL'ANNO 2014-2015 
 
Licenza con specializzazione in Catechetica 
 
Primo semestre 
Attività di base 
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali (6 ECTS - L. Meddi-G. Cavagnari-A. 

Musoni-S.Thuruthiyil) 
EB3020 Catechetica fondamentale (5 ECTS –A. Romano) 
EB3023 Ermeneutica dell’esperienza religiosa (3 ECTS - J.L. Moral) 
EB3030 Pastorale, Catechesi e comunità cristiana (3 ECTS - J.L. Moral) 
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Attività caratterizzanti 
EB2920 Antropologia catechetica (5 ECTS – A. Romano) 
EB3027 Formazione dei catechisti (3 ECTS - U. Montisci)  
EB3226 Metodologia catechetica: adolescenti (3 ECTS – A. Romano) 
EB3227 Metodologia catechetica: giovani (3 ECTS – A. Romano) 
EB3322 Scuola Cattolica (5 ECTS – M. Wierzbicki) 
EB3323 Pastorale scolastica e Universitaria (5 ECTS – G. Usai) 
EB3422 Storia della catechesi contemporanea (5 ECTS – G. Biancardi) 
Seminari 
EB3040 Seminario di Progettazione catechetica (5 ECTS – U. Montisci) 
EB3140 Seminario di Pastorale e catechesi biblica I (5 ECTS – C. Pastore) 
EB3441 Seminario di storia della catechesi contemporanea (5 ECTS – G. 

Biancardi) 
EB3240 Seminario di Metodologia catechistica I (5 ECTS – A. Romano) 
Attività integrative e a libera scelta 
EB3421 Storia della catechesi moderna (5 ECTS – G. Biancardi) 
EB3611 Metodologia della ricerca positiva (5 ECTS - M. Bay) 
Tirocinio 
EB3250 Tirocinio di Metodologia catechetica (5 ECTS – U. Montisci) 
 
Secondo semestre 
Attività di base  
EB1410 Didattica Generale (5 ECTS - D. Grządziel) 
EB2924 Primo Annuncio (3 ECTS - U. Montisci) 
EB2925Iniziazione cristiana e catecumenato (3 ECTS - U. Montisci) 
EB3031 Catechesi e comunicazione (3 ECTS - J.L. Moral)  
TA1627 Pastorale, Catechesi, Bibbia e liturgia (5 ECTS - D. Medeiros-C. 

Pastore) 
TA2421 Pastorale giovanile (6 ECTS - R. Sala) 
Attività caratterizzanti  
EB3223 Metodologia catechetica: adulti (5 ECTS –L. Meddi) 
EB3321 Didattica dell’insegnamento della religione (5ECTS - M. Wierzbicki) 
Seminari 
EB3243 Seminario di metodologia catechetica IV: Formazione dei catechisti (5 

ECTS – U. Montisci) 
EB3340 Seminario di Pastorale scolastica (5ECTS- G. Usai) 
EB3342 Seminario di Pedagogia religiosa (5 ECTS- M. Wierzbicki) 
Attività integrative e a libera scelta 
EB3220 Pastorale e catechesi familiare (5 ECTS - C. Pastore – G. Cavagnari) 
EB3260 Esercitazioni di audiovisivi e catechesi (5 ECTS - M. Viviani) 
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EB3420 Storia della catechesi antica e medievale (5 ECTS – M. Maritano) 
TA2620 Introduzione alla ricerca empirica nell’ambito di PG e C (3 ECTS – 

T. Doni) 
TA2712 Il mistero di Dio nella catechesi (3 ECTS – J.L. Plascencia) 
Tirocinio 
EB3250 Tirocinio di Metodologia catechetica (5 ECTS – U. Montisci) 
 
 
Licenza con specializzazione in Pastorale giovanile 
 
Primo semestre 
Attività di base 
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali (6 ECTS L. Meddi-G. Cavagnari-A. 

Musoni–S. Thuruthiyil)  
EB3020 Catechetica fondamentale (5 ECTS –A. Romano) 
EB3023 Ermeneutica dell’esperienza religiosa (3 ECTS – J.L. Moral) 
EB3030 Pastorale, Catechesi e comunità cristiana (3 ECTS – J.L. Moral) 
TA2320 Teologia pratica generale (5 ECTS – F.-V. Anthony)  
TA2523 Pastorale e comunicazione (3 ECTS – L. Pandolfi) 
Attività caratterizzanti  
EB3226 Metodologia catechetica: adolescenti (3 ECTS –A. Romano) 
       oppure EB3227 Metodologia catechetica: giovani (3 ECTS – A. Romano) 
TA1720 Educazione morale dei giovani (3 ECTS – P. Carlotti)  
TA2432 CM di PG: questione antropologica e pastorale giovanile (3 ECTS – 

S. Currò) 
TA2631 Educazione, animazione e consulenza in PG (5 ECTS – M. Pollo) 
Attività caratterizzanti (Indirizzo educativo-sociale) 
EB1222 Legislazione minorile (5 ECTS – A. Farina) 
EB3310 Teologia dell’educazione (5 ECTS – U. Montisci) 
EB3323 Pastorale scolastica e universitaria (5 ECTS – G. Usai) 
Attività caratterizzanti (Indirizzo vocazionale-spirituale) 
TA2160 Spiritualità giovanile (5 ECTS – J. Boenzi)  
TA2660 Esperienza religiosa giovanile (5 ECTS – M. Pollo) 
Attività caratterizzanti (Indirizzo biblico-liturgico) 
TA0320 La Bibbia nella pastorale della Chiesa (3 ECTS – M. Cimosa)  
TA0530 CM di Pastorale biblica NT I (3 ECTS –F.-X. Matoses) 
TA1626 Pastorale dell’anno liturgico, religiosità e pietà popolare (3 ECTS – 

F. Krasoń)  
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Seminari 
TA0341 Seminario di Pastorale biblica dell’AT I (5 ECTS – M. Cimosa) 
TA2141 Seminario di Spiritualità giovanile (5 ECTS – L. Rosón Galache) 
TA2341 Seminario di TPG I – Progettazione pastorale (5 ECTS – F.-V. Anthony) 
Tirocinio 
TA2451 Tirocinio di Pastorale giovanile (5 ECTS – F.-V. Anthony)  
 
Secondo semestre 
Attività di base 
EB2924 Primo Annuncio (3 ECTS –U. Montisci) 
TA1627 Pastorale, Catechesi, Bibbia e liturgia (5 ECTS – D. Medeiros-C. Pastore) 
Attività caratterizzanti  
TA2421 Pastorale giovanile (6 ECTS - R. Sala)    
TA2422 Storia della Pastorale giovanile (3 ECTS – R. Sala) 
Attività caratterizzanti(Indirizzo educativo-sociale) 
EB0310 Sistema preventivo (5 ECTS –M. Vojtas)  
EB3029 Pastorale giovanile, Catechesi e impegno socio-politico (5 ECTS – R. 

Paganelli) 
Attività caratterizzanti (Indirizzo vocazionale-spirituale) 
EB2520 Pastorale vocazionale (5 ECTS – M. Llanos) 
EB2527 Giovani, vocazione e cultura (5 ECTS - M. Llanos-M. Guzzi) 
EB3220 Pastorale e catechesi familiare (5 ECTS – C. Pastore – G. Cavagnari) 
TA2331 CM di Spiritualità dell’azione apostolica (3 ECTS – F.-V. Anthony) 
Attività caratterizzanti (Indirizzo biblico-liturgico) 
TA0431 Lectio divina: teoria e prassi (3 ECTS – J.J. Bartolomé) 
Seminari 
EB3340 Seminario di Pastorale scolastica (5 ECTS – G. Usai) 
TA1644 Seminario di animazione liturgica (5 ECTS – G. Cavagnari)  
TA2342 Seminario di TPG II: Questione ecologica (5 ECTS - J. Kureethadam) 
TA2644 Seminario di PGS I: Animazione in PG (5 ECTS – M. Pollo) 
TA2743 Seminario di TPS II: Giovani e questioni morali (5 ECTS – S. 

Fernando) 
Attività integrative 
EB2021 Psicologia della religione (5 ECTS – D. Bellantoni) 
TA0351 Viaggio di studio: Terra Santa/Chiesa delle origini (5 ECTS M. Cimosa-C. 

Pastore-F.X. Matoses) 
TA2620 Introduzione alla ricerca empirica nell’ambito della PG e Catechetica 

(3 ECTS – T. Doni) 
Tirocinio 
TA2451 Tirocinio di Pastorale giovanile (5 ECTS – F.-V. Anthony)  
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A) INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

1. Cicli e titoli (St 139, Ord. 236-237) 

La Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana, tenendo conto 
della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana, del Decreto di riforma degli 
studi ecclesiastici di filosofia (Congregazione per l’Educazione Cattolica, 28 gen-
naio 2011), della Nota circa l’attuazione del Decreto di riforma degli studi eccle-
siastici di filosofia (Congregazione per l’Educazione Cattolica, 15 luglio 2011), 
degli Statuti e Ordinamenti dell’UPS e dell’Overarching Framework of Qualifi-
cations for the European Higher Education Area (“Dublin Descriptors”, Dublino, 
dicembre 2004), secondo un quadro di qualificazioni che prevede tre cicli, orga-
nizza: 

a) il Primo Ciclo universitario della durta di sei semestri e caratterizzato da 
180 crediti ECTS, al termine del quale viene conseguito il primo grado accade-
mico di Baccalaureato in filosofia; 

b) il Secondo Ciclo universitario della durata di quattro semestri e caratteriz-
zato da 120 crediti ECTS, al termine del quale viene conseguito il secondo (titolo) 
grado accademico di Licenza in filosofia con specializzazione in scienze storico-
antropologiche oppure con specializzazione in scienze umane e sociali 

c) il Terzo Ciclo universitario della durata di sei semestri che avvia concre-
tamente alla ricerca scientifica e alla docenza. 
 
2. Requisiti di ammissione (St 137; Ord 234) 

Per l’ammissione al Primo Ciclo, come studente ordinario, oltre quanto è pre-
visto in St 33 § 2,1.3, si richiede un titolo di studio corrispondente a quello richie-
sto per l’ammissione all’Università civile nella propria nazione, o in quella in cui 
lo studente ha compiuto gli studi. Nei casi dubbi il Decano può richiedere un 
esame di idoneità da sostenere all’inizio del ciclo. 

Per l’ammissione al Secondo Ciclo si richiede in generale che lo studente ab-
bia conseguito il Baccalaureato (triennale) in Filosofia in una Facoltà ecclesia-
stica. Chi avesse compiuto gli studi filosofici presso altre Università può chiedere 
il riconoscimento di singoli corsi o di un numero equivalente di crediti, purché 
dimostri, a giudizio del Decano, una sufficiente conoscenza della filosofia nella 
sua parte sistematica, oltre che storica, tenuto conto della specialità dello studio 
filosofico secondo le direttive dell’Autorità ecclesiastica. 

Al Terzo Ciclo sono ammessi alunni che abbiano conseguito la Licenza in 
Filosofia in una Facoltà ecclesiastica. 

Da tutti gli studenti si richiede, oltre al possesso della lingua italiana, una co-
noscenza, proporzionata alle esigenze dei diversi cicli, delle lingue classiche e 
delle lingue moderne, quale è richiesta per lo studio e per la ricerca scientifica, se-
condo le determinazioni degli Ordinamenti di Facoltà. 
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B) CURRICOLI DI STUDIO 
 
I CICLO (St 142; Ord 236) - Baccalaureato 
 
1. Finalità e metodo 

Il primo ciclo dura un triennio o sei semestri ed ha indole istituzionale. Esso 
pertanto si propone di offrire una congrua iniziazione alle tematiche fondamen-
tali della filosofia, tanto dal punto di vista teoretico quanto da quello storico, e la 
formazione al metodo scientifico. 

Tenuto conto del carattere istituzionale del ciclo, lo spazio maggiore è riser-
vato alle lezioni magisteriali. Esse tuttavia sono completate da colloqui e da altre 
iniziative didattiche. Il numero delle lezioni, inoltre, deve essere tale che agli 
alunni non manchi il tempo sufficiente per la riflessione personale e per 
l’adeguata assimilazione dell’insegnamento ricevuto. 
 
2. Profilo 

Il curricolo di Baccalaureato in filosofia concorre alla definizione di una fi-
gura professionale formata per sbocchi occupazionali in vari settori dell’ambito 
civile ed ecclesiale, a partire da tutti quelli legati alle attività di carattere umani-
stico e formativo, nell’editoria tradizionale e multimediale, nelle scienze cogni-
tive e pedagogiche, nella promozione culturale, all’interno della pubblica ammi-
nistrazione e in enti pubblici e privati. Applicando le proprie conoscenze e capa-
cità di comprensione, il Baccelliere in filosofia metterà a servizio della propria 
professionalità, in coerenza con la visione del mondo e della vita che caratte-
rizza una filosofia di ispirazione cristiana ed in dialogo con le altre tradizioni 
culturali e di pensiero, la capacità di ideare e sostenere argomentazioni, di ge-
stire le relazioni e la soluzione di problemi nel proprio campo di ricerca e di la-
voro, di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni ai propri colleghi e 
agli interlocutori, sia specialisti che non. Egli avrà inoltre sviluppato quelle ca-
pacità di apprendimento e di lavoro che sono necessarie per intraprendere frut-
tuosamente gli studi di II ciclo con un alto grado di autonomia e competenza. 

3. Competenze 
Il Baccelliere in filosofia dovrà avere acquisito anzitutto una solida cono-

scenza della storia del pensiero filosofico e scientifico dall’antichità ai nostri 
giorni, congiunta ad un’ampia informazione sulle problematiche contemporanee 
in diversi ambiti della ricerca filosofica (teoretica, logica, epistemologica, lin-
guistica, etica, religiosa, economica e politica), maturando così una visione co-
erente in cui si integrino i vari saperi specialistici e settoriali della ricerca filoso-
fica e di varie discipline ad essa collegate, in intimo rapporto con la considera-
zione cristiana dei problemi dell’uomo, del mondo e di Dio ed in dialogo con le 
altre tradizioni culturali e di pensiero. Al Baccelliere in filosofia è richiesto 
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inoltre di maturare qualificate competenze nell’ambito delle problematiche eti-
che e della formazione pedagogica e culturale, e nell’utilizzazione degli stru-
menti atti a favorire la comunicazione e la gestione dell’informazione, nonché – 
insieme con la conoscenza della lingua latina – di essere in grado di utilizzare 
efficacemente, in forma scritta ed orale, almeno una lingua dell’Unione Euro-
pea, oltre l’italiano, in modo particolare per quanto concerne la lettura e la com-
prensione di testi di carattere filosofico. Il Baccalaureato in filosofia così confi-
gurato può essere considerato equivalente alla Classe delle Lauree L-5 (Classe 
delle Lauree in Filosofia) secondo il vigente ordinamento universitario italiano. 

 
 

4. Articolazione e ripartizione delle attività accademiche 
 

Prerequisiti 
Lingua italiana (livello B2) 
LA0672. Nozioni di lingua latina 
 
Discipline obbligatorie fondamentali (110 ECTS) 
EB0111. Introduzione alla filosofia (5 ECTS) 
FA0130. Filosofia teoretica I (8 ECTS) 

FA0131. Modulo base: Metafisica (5 ECTS) 
FA0132. Modulo avanzato: Lettura seminariale di testi filosofici (3 ECTS) 

FA0140. Filosofia teoretica II (8 ECTS) 
FA0141 Modulo base: Teologia naturale (5 ECTS) 
FA0142 Modulo avanzato: Lettura seminariale di testi filosofici (3 ECTS) 

FA0222 Filosofia della scienza I (8 ECTS) 
FA0220 Modulo base: Filosofia della natura (5 ECTS) 
FA0221 Modulo avanzato: Storia del pensiero scientifico (3 ECTS) 

FA0340 Antropologia filosofica (8 ECTS) 
FA0341 Modulo base: Filosofia dell’uomo (5 ECTS) 
FA0342 Modulo avanzato: Lettura seminariale di testi filosofici (3 ECTS) 

FA0310 Filosofia morale (8 ECTS) 
FA0311 Modulo base: Etica fondamentale (5 ECTS) 
FA0312 Modulo avanzato: Letture seminariale di testi filosofici (3 ECTS) 

FA0910 Filosofia politica (8 ECTS) 
FA0911 Modulo base: Filosofia politica (5 ECTS) 
FA0912 Modulo avanzato: Lettura seminariale di testi filosofici (3 ECTS) 

FA0212 Logica (8 ECTS) 
FA0210 Modulo base: Logica classica (5 ECTS) 
FA0211 Modulo avanzato: Logiche moderne (3 ECTS) 
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FA0122 Filosofia della conoscenza (8 ECTS) 
FA0120 Modulo base: Filosofia della conoscenza (5ECTS) 
FA0121 Modulo avanzato: Lettura seminariale di testi filosofici (3 ECTS) 

FA0710 Storia della filosofia antica (8 ECTS) 
FA0711 Modulo base: Storia della filosofia antica (5 ECTS) 
FA0712 Modulo avanzato: Lettura seminariale di testi filosofici (3 ECTS) 

FA0810 Storia della filosofia medievale (8 ECTS) 
FA0811 Modulo base: Storia della filosofia medievale (5 ECTS) 
FA0812 Modulo avanzato: Lettura seminariale di testi filosofici (3 ECTS) 

FA0610 Storia della filosofia moderna (8 ECTS) 
FA0611 Modulo base: Storia della filosofia moderna (5 ECTS) 
FA0612 Modulo avanzato: Lettura seminariale di testi filosofici (3 ECTS) 

FA0640 Storia della filosofia contemporanea (8 ECTS) 
FA0641 Modulo base: Storia della filosofia contemporanea (5 ECTS) 
FA0642 Modulo avanzato: Lettura seminariale di testi filosofici (3 ECTS) 
 

Prova finale di filosofia sistematica (orale comlessivo) (5 ECTS) 
Prova finale di storia della filosofia (lectio coram) (4 ECTS) 
 
Discipline obbligatorie complementari (35 ECTS) 
FA0111 Metodologia della ricerca scientifica (5 ECTS) 
FA0161 Relazione tra fede e ragione (5 ECTS) 
LA0674 Nozioni di Lingua latina II (5 ECTS) 
FA1210 Informatica applicata (Informatica I) (5 ECTS) 
FA1220 Abilità informatiche (Informatica II) (5 ECTS) 
Lingua moderna UE a livello intermedio (10 ECTS) 
 
Discipline opzionali (35 ECTS) 
Nell’ambito delle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche, economiche, politiche, 
religiose, letterarie, storiche e giuridiche a scelta tra le seguenti, o altre equivalenti secondo 
la programmazione dell’Università 
FA0333 Economia, etica e finanza (5 ECTS) 
FA0410 Estetica (5 ECTS) 
EB0110 Filosofia dell’educazione (5 ECTS) 
FA0510 Filosofia del linguaggio (5 ECTS) 
EB0310 Sistema preventivo nella storia (5 ECTS) 
CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione sociale (5 ECTS) 
EB0520 Letteratura moderna e contemporanea (5 ECTS) 
EB0610 Pedagogia generale (5 ECTS) 
EB1710 Psicologia generale (5 ECTS) 
FA0930 Sociologia generale (5 ECTS) 
FA1030 Storia delle religioni (5 ECTS) 
FA1050 Storia romana I (5 ECTS) 
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5. Prove del Primo ciclo 
Affinché il candidato possa conseguire il titolo di primo grado si richiede un 

esame o altra prova di profitto su tutte e singole le discipline del ciclo, la parte-
cipazione attiva ai seminari e un esame comprensivo o prova equivalente con 
cui lo studente dimostri, di fronte a una commissione, d’aver raggiunto la forma-
zione scientifica intesa dal ciclo. 

Gli esaminatori esprimeranno il giudizio sui candidati nelle forme previste 
dagli Ordinamenti. 

Nel giudizio finale sui candidati al grado di Baccalaureato si tenga conto di 
tutti i risultati conseguiti nelle varie prove del primo ciclo, secondo i coefficienti 
di valutazione determinati dagli Ordinamenti. 

Il ciclo si conclude con il titolo accademico di Baccalaureato, che consente 
l’ammissione al secondo ciclo degli studi filosofici. 

 
 
II CICLO (St 147; Ord 237) 
 
1. Finalità e metodo 

Il secondo ciclo dura quattro semestri, e ha carattere di ricerca approfondita 
e di iniziata specializzazione. Questa privilegerà il problema dell’uomo, con 
particolare riguardo alla sua dimensione religiosa, a quella educativa e a quella 
sociale e politica. Esso concorre alla definizione di una figura professionale 
formata per sbocchi occupazionali in vari settori, prepara all’insegnamento della 
filosofia a livello preuniversitario, nonché allo svolgimento di compiti partico-
lari nell’ambito della Chiesa e della Società di San Francesco di Sales. 

Dato il carattere di approfondimento e di iniziata specializzazione del ciclo, 
sia lasciato ampio spazio allo studio e alla ricerca personale. Lo studente potrà 
così attendere, oltre che alla lettura e alla partecipazione attiva ai vari seminari, 
soprattutto all’elaborazione, sotto la guida di un docente della Facoltà, di una 
esercitazione scientifica, che dimostri una effettiva padronanza della metodo-
logia filosofica di ricerca, in campo storico o speculativo. 

Il secondo ciclo prevede una duplice specializzazione: in scienze storico-
antropologiche e in scienze umane e sociali. Entrambe saranno volte ad appro-
fondire la connessione tra la filosofia e rispettivamente le scienze storiche e an-
tropologiche e le scienze umane e sociali, così da proporre un discernimento 
circa il metodo ed i contenuti di queste scienze alla luce della ragione filosofica. 
Ogni specializzazione comprende corsi di approfondimento filosofico, sia nel 
settore teoretico, sia in quello della storia della filosofia, sia nell’ambito delle 
materie ricollegabili alla specializzazione intesa. 
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LICENZA IN FILOSOFIA 
CON SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZE STORICO-ANTROPOLOGICHE 

 
Profilo 

Il curricolo di Licenza in filosofia con specializzazione in scienze storico-an-
tropologiche concorre alla definizione di una figura professionale formata per 
sbocchi occupazionali in vari settori dell’ambito civile ed ecclesiale, a partire da 
quelli che prevedono l’esercizio di funzioni di elevata responsabilità nei vari set-
tori della formazione e dell’industria culturale e in istituti di cultura, nell’editoria 
tradizionale e multimediale, nelle scienze storiche e antropologiche ed all’interno 
della pubblica amministrazione e in enti pubblici e privati. Applicando le proprie 
conoscenze e capacità di comprensione ormai volte anche all’elaborazione ed ap-
plicazione di idee originali, sia in un contesto di ricerca che di impegno e collabo-
razione professionale, il Licenziato in filosofia con specializzazione in scienze sto-
rico-antropologiche metterà a servizio della propria professionalità la capacità di 
comprensione e l’abilità nel risolvere problemi rispetto a tematiche nuove o non 
familiari, inserite in contesti più ampi ed interdisciplinari, connessi al proprio set-
tore di studio, insieme con l’attitudine a gestire la complessità e la responsabilità 
sulle dimensioni sociali, etiche e deontologiche collegate all’applicazione in 
campo professionale delle proprie conoscenze e giudizi. La Licenza in filosofia 
con specializzazione in scienze storico-antropologiche così configurata può essere 
considerata equivalente alla Laurea magistrale in scienze filosofiche per l’ordi-
namento universitario italiano (Laurea di II livello LM-78). Il Licenziato in filoso-
fia con specializzazione in scienze storico-antropologiche risulta così professio-
nalmente preparato, dal punto di vista dello sbocco professionale nell’insegna-
mento nella Scuola secondaria superiore, per l’insegnamento di Filosofia e storia. 
Egli avrà inoltre sviluppato quelle capacità di apprendimento e di lavoro che sono 
necessarie per intraprendere fruttuosamente gli studi di III ciclo (Dottorato di ri-
cerca in filosofia) con un alto grado di autonomia e competenza. 
 
Competenze 

Il Licenziato in filosofia con specializzazione in scienze storico-antropologi-
che dovrà aver approfondito anzitutto le conoscenze e le metodologie sia nel 
campo della storia del pensiero filosofico dall’antichità ai nostri giorni sia delle 
problematiche contemporanee in diversi ambiti della ricerca filosofica e della ri-
cerca storica, con una particolare attenzione al settore del rapporto tra la filosofia, 
le scienze antropologiche e le scienze storiche. Egli potrà così approfondire e spe-
cializzare la maturazione di una visione coerente in cui si integrino i vari saperi 
specialistici e settoriali della ricerca filosofica con particolare riferimento al pro-
blema dell’uomo e della sua dimensione religiosa, educativa, sociale e politica, in-
sieme con un corretto atteggiamento nei riguardi della ricerca storica e delle disci-
pline ad essa afferenti. In riferimento alla visione cristiana dei problemi dell’uo-
mo, del mondo e di Dio, e ai suoi valori, il Licenziato in filosofia con specializza-
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zione in scienze storico-antropologiche coltiverà una particolare attenzione al 
dialogo interdisciplinare e transdisciplinare, così come interculturale e interreli-
gioso. Acquisirà le competenze necessarie in vista dell’insegnamento della filoso-
fia (Filosofia e storia) a livello preuniversitario, e sarà in grado – oltre alla cono-
scenza del latino ed eventualmente del greco – di utilizzare efficacemente, in 
forma avanzata scritta ed orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre 
l’italiano, in modo particolare per quanto concerne la lettura e la comprensione di 
testi di carattere filosofico.  

 
Articolazione e ripartizione delle attività accademiche 
 
Prerequisiti 

FL0001 Lingua italiana (livello B2) 
FA0410 Estetica (5 ECTS) 
FA0510 Filosofia del linguaggio I (5 ECTS) 
FA1030 Storia delle religioni (5 ECTS) 
FA1050 Storia romana (5 ECTS) 

Discipline comuni (50 ECTS) 
Ambito storico (20 ECTS) 

FA0720 Storia della filosofia antica II (5 ECTS) 
FA0820 Storia della filosofia medievale II (5 ECTS) 
FA0620 Storia della filosofia moderna II (5 ECTS) 
FA0650 Storia della filosofia contemporanea II (5 ECTS) 

Ambito teoretico (30 ECTS) 
FA0350 Antropologia filosofica II (5 ECTS) 
FA0150 Filosofia della religione (5 ECTS) 
FA0160 Filosofia della storia (5 ECTS) 
FA0920 Filosofia politica II (5 ECTS) 
FA0320 Filosofia morale II (5 ECTS) 
FA0230 Filosofia della scienza II (5 ECTS) 

Discipline speciali (45 ECTS) 
Ambito storico (15 ECTS) 

FA1051 Storia romana II (5 ECTS) 
LA0821 Storia greca o FA0825 Storia medievale (5 ECTS) 
FA0625 Storia moderna o EB0510 Storia contemporanea (5 ECTS) 

Ambito teoretico (30 ECTS) 
EB1122 Antropologia culturale o FA0331 Filosofia della cultura o DB0101 

Filosofia del diritto o FA0143 Filosofia teoretica III (5 ECTS) 
FA0330 Bioetica o FA0332 Teologia morale sociale (5 ECTS) 
FA0240 Ecologia (5 ECTS) 
FA1120 Letteratura italiana contemporanea o FA0520 Filosofia del linguaggio 

II (5 ECTS) 
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FA0530 Retorica e comunicazione o EB0410 Antropologia e comunicazione o 
CA0111 Semiotica generale (5 ECTS) 

Seminario di II ciclo: FA0360 Seminario di Antropologia filosofica II (5 
ECTS) o FA0730 Seminario di Storia della filosofia antica II (5 ECTS) 

 
Approfondimento delle conoscenze linguistiche (5 ECTS) 

Lingua moderna dell’UE a livello avanzato o una seconda lingua dell’UE o 
LA0571/LA0572 Nozioni di lingua greca I o II (5 ECTS) 

Tesi di licenza (20 ECTS) 
 
 

LICENZA IN FILOSOFIA 
CON SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 
Profilo 

Il curricolo di Licenza in filosofia con specializzazione in scienze umane e so-
ciali concorre alla definizione di una figura professionale formata per sbocchi oc-
cupazionali in vari settori dell’ambito civile ed ecclesiale, a partire da quelli che 
prevedono l’esercizio di funzioni di elevata responsabilità nei vari settori della for-
mazione e dell’industria culturale e in istituti di cultura, nell’editoria tradizionale e 
multimediale, nella collaborazione in ambito sociale, formativo ed educativo, e 
all’interno della pubblica amministrazione e in enti pubblici e privati. Applicando 
le proprie conoscenze e capacità di comprensione ormai volte anche all’elabora-
zione ed applicazione di idee originali, sia in un contesto di ricerca che di impegno 
e collaborazione professionale, il Licenziato in filosofia con specializzazione in 
scienze umane e sociali metterà a servizio della propria professionalità – in coe-
renza con la visione cristiana dei problemi dell’uomo, del mondo e di Dio, e con i 
suoi valori – la capacità di comprensione e l’abilità nel risolvere problemi rispetto 
a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi ed interdisciplinari, 
connessi al proprio settore di studio, insieme con l’attitudine a gestire la comples-
sità  e la responsabilità sulle dimensioni sociali, etiche e deontologiche collegate 
all’applicazione in campo professionale delle proprie conoscenze e giudizi. La Li-
cenza in filosofia con specializzazione in scienze umane e sociali così configurata 
può essere considerata equivalente alla Laurea magistrale in scienze filosofiche 
per l’ordinamento universitario italiano (Laurea di II livello LM-78). Il Licenziato 
in filosofia con specializzazione in scienze umane e sociali risulta così professio-
nalmente preparato, dal punto di vista dello sbocco professionale nell’in-
segnamento nella Scuola secondaria superiore, per l’insegnamento di Filosofia, 
psicologia e scienze dell’educazione. Egli avrà inoltre sviluppato quelle capacità 
di apprendimento e di lavoro che sono necessarie per intraprendere fruttuosamente 
gli studi di III ciclo (Dottorato di ricerca in filosofia) con un alto grado di autono-
mia e competenza. 
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Competenze 
Il Licenziato in filosofia con specializzazione in scienze umane e sociali dovrà 

aver approfondito anzitutto le conoscenze e le metodologie sia nel campo della 
storia del pensiero filosofico dall’antichità ai nostri giorni sia delle problematiche 
contemporanee in diversi ambiti della ricerca filosofica e della ricerca storica, con 
una particolare attenzione al settore del rapporto tra la filosofia e le scienze umane 
e sociali, specialmente nell’ambito educativo e formativo. Egli potrà così appro-
fondire e specializzare la maturazione di una visione coerente in cui si integrino i 
vari saperi specialistici e settoriali della ricerca filosofica con particolare riferi-
mento al problema dell’uomo e della sua dimensione religiosa, sociale e politica, 
in stretto rapporto con le discipline di carattere sociale e pedagogico. In riferi-
mento alla visione cristiana dei problemi dell’uomo, del mondo e di Dio, e ai suoi 
valori, il Licenziato in filosofia con specializzazione in scienze umane e sociali 
coltiverà una particolare attenzione al dialogo interdisciplinare e transdisciplinare, 
così come interculturale e interreligioso. Acquisirà le competenze necessarie in vi-
sta dell’insegnamento della filosofia (Filosofia, psicologia e scienze dell’educa-
zione) a livello preuniversitario, e sarà in grado – oltre alla conoscenza del latino 
ed eventualmente del greco – di utilizzare efficacemente, in forma avanzata scritta 
ed orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, in modo partico-
lare per quanto concerne la lettura e la comprensione di testi di carattere filosofico 
e pedagogico.  

 
Articolazione e ripartizione delle attività accademiche  
 
Prerequisiti 

FL0001 Lingua italiana (livello B2) 
FA0333 Economia etica e finanza (5 ECTS) 
EB0110 Filosofia dell’educazione (5 ECTS) 
CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione sociale (5 ECTS) 
EB0610 Pedagogia generale (5 ECTS) 
EB1710 Psicologia generale (5 ECTS) 
FA0930 Sociologia generale (5 ECTS) 

 
Discipline comuni (50 ECTS) 

Ambito storico (20 ECTS) 
FA0720 Storia della filosofia antica II (5 ECTS) 
FA0820 Storia della filosofia medievale II (5 ECTS) 
FA0620 Storia della filosofia moderna II (5 ECTS) 
FA0650 Storia della filosofia contemporanea II (5 ECTS) 

Ambito teoretico (30 ECTS) 
FA0350 Antropologia filosofica II (5 ECTS) 
FA0150 Filosofia della religione (5 ECTS) 
FA0160 Filosofia della storia (5 ECTS) 
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FA0920 Filosofia politica II (5 ECTS) 
FA0320 Filosofia morale II (5 ECTS) 
FA0230 Filosofia della scienza II (5 ECTS) 

 
Discipline speciali (45 ECTS) 

EB1410 Didattica generale (5 ECTS) 
FA0240 Ecologia (5 ECTS) 
EB0210 Storia dell'educazione e della pedagogia (5 ECTS) 
EB0611 Pedagogia sociale o EB0612 interculturale o EB0120 della scuola (5 

ECTS) 
EB2020 Psicologia sociale o EB1910 Psicologia dell’educazione o EB1810 

Psicologia dello sviluppo o EB2021 Psicologia della religione (5 ECTS) 
EB0910 Sociologia dell’educazione o EB0921 Sociologia della gioventù o 

EB0920 Sociologia della famiglia o EB1120 Sociologia della religione (5 
ECTS) 

FA0331 Filosofia della cultura o EB1122 Antropologia culturale o DB0101 
Filosofia del diritto o FA0143 Filosofia teoretica III (5 ECTS) 

EB0410 Antropologia e comunicazione o FA0530 Retorica e comunicazione 
(5 ECTS) 

Seminario di II ciclo: FA0360 Seminario di Antropologia filosofica II (5 
ECTS) o FA0730 Seminario di Storia della filosofia antica II (5 ECTS) 

 
Approfondimento delle conoscenze linguistiche (5 ECTS) 

Lingua moderna dell’UE a livello avanzato o una seconda lingua dell’UE o 
LA0571/LA0572 Nozioni di lingua greca I o II (5 ECTS) 

 
Tesi di licenza (20 ECTS) 

 
 

2. Prove del Secondo ciclo 
Affinché il candidato possa conseguire il titolo accademico di secondo grado, 

si richiede: il giudizio positivo sulla partecipazione ai seminari; il superamento 
degli esami, o di altre prove equivalenti, di tutti i corsi frequentati; l’approvazione 
di una esercitazione scritta e della sua discussione orale. 

Nel giudizio finale sui candidati al grado del secondo ciclo si terrà conto di 
tutti i risultati conseguiti nell’ambito del biennio, secondo i coefficienti di valuta-
zione determinati dagli Ordinamenti. 

Il secondo ciclo si conclude con il titolo accademico di Licenza in Filosofia, 
con l’indicazione della specializzazione conseguita. 
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III CICLO (St 151) 
Il III Ciclo abilita lo studente all’insegnamento nelle Università, salve le altre 

prescrizioni del diritto in materia, e lo avvia al raggiungimento di una piena matu-
rità scientifica. 

Il terzo ciclo, della durata di almeno tre anni, comprende la partecipazione a 
due seminari, scelti tra quelli in programma nella Facoltà stessa, nonché un in-
sieme di altre prestazioni determinate dagli Ordinamenti della Facoltà. 

Lo studente è tenuto in particolare all’elaborazione di una dissertazione dotto-
rale, condotta sotto la guida di un professore e su un argomento approvato dal 
Consiglio di Facoltà. 

Affinché il candidato possa conseguire il titolo accademico di terzo grado si 
richiede, oltre alla Licenza in Filosofia:  

- che abbia partecipato attivamente ad almeno due seminari; 
- che abbia difeso con successo la propria dissertazione dottorale di fronte a 

una commissione; 
- che abbia pubblicato la medesima dissertazione, almeno nella sua parte prin-

cipale. 
 
 
CORSO DI DIPLOMA 
UNIVERSITARIO IN FILOSOFIA 
 
1. Finalità 

La Facoltà di Filosofia, tenendo conto della nuova normativa emanata dalla 
Congregazione per l’Educazione Cattolica attraverso il Decreto di riforma degli 
studi ecclesiastici di filosofia del 28 gennaio 2011, e con l’obiettivo di offrire la 
possibilità di un biennio di studi universitari di filosofia adeguato a coloro che 
proseguiranno – a partire dai candidati al sacerdozio – i loro studi nelle discipline 
teologiche, e nel contempo permettere a tutti coloro che vorranno proseguire i loro 
studi di raggiungere il grado accademico di I ciclo in filosofia o in altre discipline 
avvalendosi pienamente del percorso di studio realizzato attraverso questo curri-
culum biennale, istituisce a partire dall’anno accademico 2012/2013 il Diploma 
Universitario in Filosofia. 

 
Profilo 

Il curriculum di Diploma Universitario in Filosofia consta di quattro semestri 
e concorre, nell’ambito civile ed ecclesiale, ad una formazione filosofica ed uma-
nistica in coerenza con la visione cristiana del mondo e della vita ed in dialogo 
con le altre tradizioni culturali e di pensiero, adeguata alla prosecuzione degli 
studi nelle discipline teologiche e dotata dei requisiti che permettono in un anno di 
completare il titolo di I ciclo in filosofia o di dedicarsi con profitto allo studio di 
altre discipline, specie quelle inerenti alle scienze umane e sociali. 
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Competenze  
Lo studente che consegue il Diploma Universitario in Filosofia dovrà avere 

acquisito, nelle modalità che sono possibili ad un biennio di studio, una solida co-
noscenza di base della storia del pensiero filosofico e scientifico dall’antichità ai 
nostri giorni, congiunta ad un’ampia informazione sulle problematiche contempo-
ranee in diversi ambiti della ricerca filosofica (teoretica, logica, epistemologica, 
etica, estetica, religiosa), maturando così una visione coerente in cui si integrino i 
vari saperi specialistici e settoriali della ricerca filosofica e di varie discipline ad 
essa collegate, in intimo rapporto con la considerazione cristiana dei problemi del-
l’uomo, del mondo e di Dio ed in dialogo con le altre tradizioni culturali e di pen-
siero. Oltre alla conoscenza di una lingua classica (lingua latina, al livello II), fon-
damentale soprattutto in vista della formazione di coloro che proseguiranno nello 
studio della teologia, quanti conseguono presso la Facoltà di Filosofia dell’UPS il 
Diploma universitario in filosofia saranno dotati di significative competenze di 
base nel campo dell’epistemologia del rapporto tra filosofia e teologia, della storia 
delle religioni, dell’estetica e di una serie di discipline pedagogiche connesse con 
la specificità carismatica e l’indole propria dell’Università Pontificia Salesiana. 
 
Articolazione e ripartizione delle attività accademiche 

Per il conseguimento del Diploma Universitario in Filosofia si richiedono 
quattro semestri di frequenza, e l’assolvimento dell’intero programma previsto, 
comprendente i 102 ECTS delle Discipline obbligatorie, i 15 ECTS delle Disci-
pline complementari e i 3 ECTS della Prova finale di filosofia sistematica, per un 
totale di 120 ECTS. 
 
Prerequisiti 

Lingua italiana (livello intermedio - B1) 
LA0672 Nozioni di lingua latina I [5 ECTS] 

Discipline obbligatorie fondamentali (84 ECTS) 
FA0101 Propedeutica e metodologia filosofica (3 ECTS) 
FA0210 Logica (5 ECTS) 
FA0120 Filosofia della conoscenza (5 ECTS) 
FA0130 Filosofia teoretica I (Metafisica) (8 ECTS) 
FA0141 Filosofia teoretica II (Teologia naturale) (5 ECTS) 
FA0340 Antropologia filosofica (Filosofia dell’uomo) (8 ECTS) 
FA0310 Filosofia morale (8 ECTS) 
FA0911 Filosofia politica (5 ECTS) 
FA0220 Filosofia della scienza (Filosofia della natura) (5 ECTS) 
FA0710 Storia della filosofia antica (8 ECTS) 
FA0810 Storia della filosofia medievale (8 ECTS) 
FA0610 Storia della filosofia moderna (8 ECTS) 
FA0640 Storia della filosofia contemporanea (8 ECTS) 
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Discipline obbligatorie complementari (18 ECTS) 
FA1011 Introduzione al cristianesimo (3 ECTS) 
LA0674 Lingua latina II (5 ECTS) 
FA0161 Relazione tra fede e ragione (5 ECTS) 
FA1030 Storia delle religioni (5 ECTS) 

Discipline complementari opzionali (almeno 15 ECTS) 
FA0410 Estetica (5 ECTS) 
EB0110 Filosofia dell’educazione (5 ECTS) 
FA0331 Filosofia della cultura (5 ECTS) 
FA0150 Filosofia della religione (5 ECTS) 
CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione sociale (5 ECTS) 
EB0610 Pedagogia generale (5 ECTS) 
EB1710 Psicologia generale (5 ECTS) 
FA0930 Sociologia generale (5 ECTS) 

Prova finale di filosofia sistematica (3 ECTS) 
 
Studi salesiani 
Come integrazione di carattere formativo agli studenti salesiani è richiesto, nei 
quattro semestri, di frequentare i corsi: 

TA2266. Storia della Congregazione e dell’Opera salesiana (3 ECTS) 
TA0870. Introduzione alle fonti salesiane (3 ECTS) 
EB0310. Il sistema preventivo nella storia (5 ECTS) 
TA2470. Pastorale giovanile salesiana I (3 ECTS) 

I crediti conseguiti, regolarmente certificati, non vengono tuttavia conteggiati tra 
gli ECTS richiesti per il conseguimento del grado accademico. 
 
 
CORSO DI DIPLOMA  
DI FORMAZIONE SUPERIORE IN FILOSOFIA 

Per venire incontro all’esigenza di un primo accostamento e/o di un ap-
profondimento delle tematiche fondamentali della filosofia, in vista di una 
formazione personale e di una ulteriore qualificazione professionale, la Facol-
tà offre a tutti coloro che sono provvisti del Diploma di scuola secondaria su-
periore o di titolo universitario non in filosofia la possibilità di accedere alla 
Scuola superiore di formazione filosofica e di conseguire, una volta comple-
tato il programma previsto, il Diploma di formazione superiore in filosofia. 
Le discipline offerte sono:  

Filosofia, teologia e scienza,  
Filosofia della conoscenza,  
Filosofia teoretica I,  
Filosofia teoretica II,  
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Antropologia filosofica,  
Filosofia morale e politica,  
Filosofia della scienza,  
Filosofia del linguaggio e dell’arte,  
Storia della filosofia antica,  
Storia della filosofia medievale,  
Storia della filosofia moderna,  
Storia della filosofia contemporanea. 

La Scuola superiore di formazione filosofica: ha durata biennale (quattro 
semestri), per un totale di 12 corsi di 5 ECTS ciascuno, distribuiti secondo il 
numero di tre per ogni semestre; prevede per ciascun corso 20 ore di lezioni 
frontali (2 ore ogni volta) distribuite nei 10 sabati indicati – all’interno di ogni 
semestre – secondo il calendario programmato (orario delle lezioni dalle 9.30 
alle 15.30); implica, oltre alla frequenza alle lezioni, un carico complessivo di 
lavoro richiesto allo studente per il raggiungimento dei 5 ECTS previsti per ogni 
corso che si svolgerà attraverso il tutoraggio personale da parte del docente ed 
una richiesta di letture e/o lavori scritti adeguata allo specifico livello di 
conoscenza nel quale si trova lo studente; permette di conseguire, superati con 
profitto tutti gli esami relativi ai 12 corsi previsti, il Diploma di formazione 
superiore in filosofia. In ogni caso tutti gli ECTS maturati dallo studente 
vengono ugualmente certificati e risultano spendibili per riconoscimenti da parte 
di Istituzioni universitarie e/o valorizzazione all’interno di programmi specifici 
di qualificazione e di aggiornamento; tutti gli ECTS del Diploma, o in ogni caso 
quelli regolarmente conseguiti nella Scuola vengono ritenuti validi per la 
prosecuzione degli studi presso la Facoltà nel corso di Baccalaureato in filosofia. 

 
C) DISTRIBUZIONE DEI CORSI 

NEI DUE SEMESTRI DELL'ANNO 2014-2015 

PRIMO CICLO - Baccalaurato 
Primo semestre 
FA0111. Metodologia della ricerca scientifica (5 ECTS - M. Panero) 
FA0130. Filosofia teoretica I (8 ECTS - A. Alessi-M. Hyppolite) 
FA0210. Logica I (5 ECTS - S. Rondinara) 
FA0211. Logica (3 ECTS - M. Malatesta) 
FA0310. Filosofia morale I (8 ECTS - G. Abbà) 
FA0340. Antropologia filosofica I (8 ECTS - L. Rosón Galache) 
FA0610. Storia della filosofia moderna I (8 ECTS - S. Curci-G. Baggio) 
FA0710. Storia della filosofia antica I (8 ECTS - M. Marin) 
FA0930. Sociologia generale (5 ECTS - V. Orlando) 
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FA1210. Informatica applicata (5 ECTS - N. Zanni) 
FA1220. Abilità informatiche (5 ECTS - N. Zanni) 
CA0210. Introduzione alle scienze della comunicazione sociale (5 ECTS - F. 

Pasqualetti) 
EB0111. Introduzione alla filosofia (5 ECTS - M. Mantovani) 
EB0610. Pedagogia generale (5 ECTS - D. Grzadziel) 
EB1710. Psicologia generale (5 ECTS - P. Gambini) 
LA0672. Nozioni di lingua latina I (5 ECTS - M. Sajovic) 
Secondo semestre 
FA0120. Filosofia della conoscenza I (5 ECTS - A. Alessi) 
FA0121. Filosofia della conoscenza II (3 ECTS - S. Venance) 
FA0140. Filosofia teoretica II (8 ECTS - M. Mantovani) 
FA0161. Relazione tra fede e ragione (5 ECTS - M. Mantovani) 
FA0222. Filosofia della scienza I (8 ECTS - J. Kureethadam) 
FA0410. Estetica I (5 ECTS - C. Freni) 
FA0510. Filosofia del linguaggio I (5 ECTS - C. Freni) 
FA0640. Storia della filosofia contemporanea I (8 ECTS - S. Thuruthiyil) 
FA0810. Storia della filosofia medievale I (8 ECTS - G. Perillo) 
FA0910. Filosofia politica I (8 ECTS - S. Budini) 
FA1030. Storia delle religioni (5 ECTS - J. Kuruvachira) 
FA1050. Storia romana (5 ECTS - M. Marin) 
EB0110. Filosofia dell'educazione (5 ECTS - C. Nanni) 
EB0310. Sistema preventivo (5 ECTS - A. Giraudo-M. Vojtas) 
EB0520. Letteratura moderna e contemporanea (5 ECTS - C. Freni) 
LA0674. Nozioni di lingua latina II (5 ECTS - M. Sajovic) 
 

SECONDO CICLO - Licenza 
Primo semestre 
FA0240. Ecologia (5 ECTS - J. Kureethadam) 
FA0360. Seminario di Antropologia filosofica II (5 ECTS - L. Rosón Galache) 
FA0520. Filosofia del linguaggio II (5 ECTS - C. Freni) 
FA0650. Storia della filosofia contemporanea II (5 ECTS - S. Thuruthiyil) 
FA0930. Sociologia generale (5 ECTS - V. Orlando) 
CA0210. Introduzione alle scienze della comunicazione sociale (5 ECTS - F. 

Pasqualetti) 
DB0101. Filosofia del diritto (5 ECTS - D. Do Duc) 
EB0410. Antropologia e comunicazione (5 ECTS - C. Cangià) 
EB0610. Pedagogia generale (5 ECTS - D. Grzadziel) 
EB0910. Sociologia dell'educazione (5 ECTS - W. Grajales) 
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EB1710. Psicologia generale (5 ECTS - P. Gambini) 
LA0571. Nozioni di lingua greca I (5 ECTS - R. Spataro) 
Secondo semestre 
FA0230. Filosofia della scienza II (5 ECTS - S. Rondinara) 
FA0330. Bioetica (5 ECTS - P. Carlotti) 
FA0332. Etica sociale (5 ECTS - S. Fernando) 
FA0350. Antropologia filosofica II (5 ECTS - L. Rosón Galache) 
FA0510. Filosofia del linguaggio I (5 ECTS - C. Freni) 
FA0530. Retorica e comunicazione (5 ECTS - G. Abbà) 
FA0620. Storia della filosofia moderna II (5 ECTS - C. Schwaiger) 
FA0730. Seminario di Storia della filosofia antica II (5 ECTS - M. Marin) 
FA1030. Storia delle religioni (5 ECTS - J. Kuruvachira) 
FA1050. Storia romana I (5 ECTS - M. Marin) 
FA1051. Storia romana II (5 ECTS - M. Marin) 
EB0110. Filosofia dell'educazione (5 ECTS - C. Nanni) 
EB1410. Didattica generale (5 ECTS - D. Grzadziel) 
LA0572. Nozioni di lingua greca II (5 ECTS - R. Spataro) 
 
 
DIPLOMA UNIVERSITARIO IN FILOSOFIA 
 
Primo semestre 
FA0101. Propedeutica e metodologia filosofica (3 ECTS - C. Caneva - M. 

Panero) 
FA0130. Filosofia teoretica I (8 ECTS - A. Alessi - M. Hyppolite) 
FA0210. Logica I (5 ECTS - M. Malatesta) 
FA0310. Filosofia morale I (8 ECTS - G. Abbà) 
FA0340. Antropologia filosofica I (8 ECTS - L. Rosón Galache) 
FA0610. Storia della filosofia moderna I (8 ECTS - S. Curci - G. Baggio) 
FA0710. Storia della filosofia antica I (8 ECTS - M. Marin) 
FA0930. Sociologia generale (5 ECTS - V. Orlando) 
FA1011. Introduzione al cristianesimo (3 ECTS - L. Rosón Galache) 
CA0210. Introduzione alle scienze della comunicazione sociale (5 ECTS - F. 

Pasqualetti) 
EB0610. Pedagogia generale (5 ECTS - D. Grzadziel) 
EB1710. Psicologia generale (5 ECTS - P. Gambini) 
LA0672. Nozioni di lingua latina I (5 ECTS - M. Sajovic) 
Secondo semestre 
FA0120. Filosofia della conoscenza I (5 ECTS - A. Alessi) 
FA0141. Filosofia teoretica II (5 ECTS - M. Mantovani) 
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FA0161. Relazione tra fede e ragione (5 ECTS - M. Mantovani) 
FA0220. Filosofia della scienza I (5 ECTS - J. Kureethadam) 
FA0410. Estetica (5 ECTS - C. Freni) 
FA0640. Storia della filosofia contemporanea I (8 ECTS - S. Thuruthiyil) 
FA0810. Storia della filosofia medievale I (8 ECTS - G. Perillo) 
FA0911. Filosofia politica I (5 ECTS - S. Budini) 
FA1030. Storia delle religioni (5 ECTS - J. Kuruvachira) 
EB0110. Filosofia dell'educazione (5 ECTS - C. Nanni) 
LA0674. Nozioni di lingua latina II (5 ECTS - M. Sajovic) 
 
 
 
TERZO CICLO - Dottorato 
Secondo semestre 
FA0180. Metodologia della ricerca filosofica II (5 ECTS - J. Kuruvachira) 
 
 
 
 
SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE FILOSOFICA 
 
 
Primo semestre 
FA0192. Propedeutica alla filosofia teoretica I (5 ECTS - M. Hyppolite) 
FA0390. Propedeutica alla filosofia morale e politica (5 ECTS - M. Panero - 

M. Crosti) 
FA0690. Propedeutica alla storia della filosofia moderna (5 ECTS - S. Curci) 
Secondo semestre 
FA0193. Propedeutica alla filosofia teoretica II (5 ECTS - M. Mantovani) 
FA0590. Propedeutica alla filosofia del linguaggio e dell'arte (5 ECTS - C. 

Freni - C. Caneva) 
FA0691. Propedeutica alla storia della filosofia contemporanea (5 ECTS - S. 

Thuruthiyil) 
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A) INFORMAZIONI GENERALI 
1. Finalità 

La Facoltà di Diritto Canonico dell’UPS ha come fine proprio coltivare e 
promuovere le discipline canonistiche alla luce della legge evangelica median-
te la ricerca scientifica e la formazione di esperti nello studio e nella pratica 
del Diritto Canonico.  

Stante la funzione promotrice della Società di San Francesco di Sales nei 
riguardi dell'UPS, la FDC manifesta una particolare attenzione per tutto ciò 
che, secondo la propria competenza, interessa il settore dei giovani e della 
famiglia, tenendo presente lo spirito, l'insegnamento e la prassi di San Giovan-
ni Bosco. 

Infine la Facoltà di Diritto Canonico, oltre alla preparazione accurata di 
docenti che continuino la missione d'insegnamento e di approfondimento delle 
discipline canonistiche, intende formare docenti di Diritto Canonico per le Fa-
coltà di Teologia e per gli Studentati Teologici, e fornire alle Comunità Eccle-
siali in genere e agli Istituti di vita consacrata in specie, un personale apposi-
tamente preparato per il disbrigo degli affari amministrativi e per la soluzione 
pratica dei casi giuridico-pastorali, con particolare riferimento all'azione pa-
storale parrocchiale (St 154). 

Per l'attuazione degli scopi sopra accennati e in linea con la missione sale-
siana, la Facoltà di Diritto Canonico promuove lo studio del diritto canonico 
secondo quattro profili specialistici:  

- diritto dei giovani, 
- diritto della famiglia, 
- diritto dei movimenti nella Chiesa, 
- diritto dei religiosi. 

Pertanto, assegna un posto di particolare rilievo alla trattazione del diritto 
degli Istituti di vita consacrata, con speciale riferimento agli atti amministra-
tivi, alla legislazione e alla prassi dei Capitoli e dei Consigli; sviluppa il diritto 
sacramentale, e matrimoniale in specie, nella prospettiva della pastorale gio-
vanile e parrocchiale (St 162). 

 
2. Ordinamento degli studi 

L'intero curricolo degli studi nella Facoltà di Diritto Canonico comprende 
tre cicli, a norma dell’art. 76 della Cost. Ap. Sapientia christiana, e dell’art. 56 
delle Norme applicative, come riformati dal Decreto della Congregazione per 
l’Educazione cattolica Novo codice del 2 settembre 2002, e degli artt. 161-168 
degli Statuti della Facoltà, riformati e approvati dalla CEC con decreto dell’8 
maggio 2004. 



188 FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
FD

C
 

Il primo ciclo, nel quale gli studenti si dedicano allo studio delle isti-
tuzioni di diritto canonico e a quelle discipline filosofiche e teologiche che si 
richiedono per una formazione canonistica superiore, si protrae per due anni o 
quattro semestri per coloro che non hanno una formazione filosofico-teolo-
gica, senza eccezione alcuna per coloro che già hanno un titolo accademico in 
diritto civile.  

Il secondo ciclo è dedicato allo studio più profondo di tutto il Codice 
attraverso la trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali sia discipli-
nari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini; inoltre introduce all'uso del 
metodo scientifico di ricerca, si protrae per un triennio o sei semestri e si con-
clude con il grado di Licenza. 

Il terzo ciclo, nel quale si perfeziona la formazione giuridica dello 
studente fino alla maturità nel Diritto Canonico, si protrae per un anno o due 
semestri, e si conclude con il grado di Dottore in Diritto Canonico. 

Secondo la specifica pianificazione degli studi di questa Facoltà, il 
conseguimento della specializzazione scelta - di cui si farà menzione nei di-
plomi di grado - avviene mediante i relativi corsi e i seminari, e si concretizza 
attraverso la scelta dei temi dell'esercitazione scritta di Licenza e della disser-
tazione di Dottorato.  

A tale scopo, con il consenso del Consiglio della Facoltà, è data am-
pia possibilità di scegliere seminari e corsi opzionali anche tra quelli organiz-
zati nelle altre Facoltà dell'Università Pontificia Salesiana, o presso altre Uni-
versità ecclesiastiche o civili (Ord 254 § 3,2; 256 § 1,2).  
 
3. Norme di ammissione (St 163) 

Oltre alle condizioni generali: 
1. L'ammissione al primo ciclo - BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO - esige la 

conoscenza funzionale della lingua italiana. 
2. L'ammissione al secondo ciclo - TRIENNIO DI LICENZA - esige:  

- la frequenza e l'esito positivo degli esami e delle altre prove delle disci-
pline del primo ciclo; 
- la conoscenza di un'altra lingua diversa dalla propria lingua nazionale, 
oltre la conoscenza funzionale della lingua italiana. 

3. L'ammissione al terzo ciclo - ANNO DI DOTTORATO - esige, come unico va-
lido requisito, la conseguita Licenza in Diritto Canonico, anche presso altre 
Facoltà ecclesiastiche, con un minimo di valutazione conclusiva di 26/30. 

4. Chi ha regolarmente completato il curricolo filosofico-teologico in un Se-
minario o in una Facoltà teologica può essere ammesso direttamente al se-
condo ciclo, purché esibisca i documenti di tale frequenza e degli esami 
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superati positivamente e a meno che il Decano non giudichi necessario o 
opportuno esigere un corso previo di lingua latina o di istituzioni di diritto 
canonico. 

5. Il Consiglio della FDC valuterà caso per caso, il riconoscimento da attribuire 
a coloro che sono in possesso di un grado accademico in Diritto civile o in 
altre discipline affini, per l’eventuale esenzione da qualche corso o dalla sua 
frequenza; ma non potranno essere esentati dal triennio di Licenza. 

 
4. Conferimento dei gradi accademici 

I gradi accademici di Licenza e Dottorato vengono conferiti in modo suc-
cessivo agli studenti ordinari, che abbiano soddisfatto rispettivamente alle esi-
genze del secondo e terzo ciclo di studi. 

Per il conseguimento dei gradi accademici è necessario che il candidato 
abbia frequentato regolarmente le lezioni di tutte le discipline e superato posi-
tivamente tutti gli esami e le altre prove prescritte per i singoli cicli. 

Gli studenti, che abbiano frequentato discipline, superato esami e prove, 
percorso cicli di studio e conseguito gradi accademici in altre Facoltà ecclesia-
stiche, devono tuttavia soddisfare alle esigenze comuni vigenti nella FDC del-
l'UPS, per poter conseguire in essa qualsiasi grado accademico. 
 
 

B) CURRICOLI DI STUDI 
 
1° CICLO: BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO (St 165; Ord 253) 

Le discipline obbligatorie del primo ciclo di studi nella FDC, per comples-
sivi 67 crediti (107 ECTS) che lo studente deve seguire nell’arco di quattro 
semestri, comprendono:  

– elementi di filosofia, per 12 crediti (20 ECTS) 
– elementi di teologia, per 43 crediti (67 ECTS) 
– istituzioni generali di diritto canonico, per 6 crediti (10 ECTS) 
– lingua latina, per 6 crediti (10 ECTS) 

Corsi e seminari 

Elementi di filosofia 
FA0141. Filosofia teoretica II (3c - 5 ECTS) 
FA0311. Filosofia morale (3c - 5 ECTS) 
FA0341. Antropologia Filosofica (3c - 5 ECTS) 
FA0911. Filosofia politica (3c - 5 ECTS) 
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Elementi di Teologia 
TA0111. Introduzione alla S. Scrittura (2c - 3 ECTS) 
TA0914 . Introduzione alla Teologia (2c - 3 ECTS) 
TA0913 . Teologia fondamentale (3c - 5 ECTS) 
TA1010 . Mistero di Dio (3c - 5 ECTS) 
TA1011. Cristologia (4c - 6 ECTS) 
TA1111. Grazia e virtù teologali (4c - 6 ECTS) 
TA1210. Ecclesiologia (4c - 6 ECTS) 
TA1412 . Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione (3c - 5 ECTS) 
TA1413 . Sacramenti in specie: Eucaristia, Ordine e Ministeri (3c - 5 ECTS) 
TA1710 . Teologia morale fondamentale (4c - 6 ECTS) 
TA1810 . Teologia morale speciale I: Morale sociale (3c - 5 ECTS)  
TA1812 . Teologia morale speciale III: Morale sessuale e familiare (2c - 3 ECTS) 
DB0601. Aspetti teologici del matrimonio canonico (2c - 3 ECTS) 

Istituzioni generali di Diritto Canonico 
DB0301. Istituzioni di Diritto Canonico I (3c - 5 ECTS) 
DB0401. Istituzioni di Diritto Canonico II (3c - 5 ECTS) 

Lingua latina 
LA0672. Nozioni di lingua latina I (3c - 5 ECTS) 
LA0674. Nozioni di lingua latina II (3c - 5 ECTS) 
 
2° CICLO: TRIENNIO DI LICENZA (St 166; Ord 254) 

Per conseguire il grado accademico di Licenza in Diritto Canonico, lo 
studente, nell'arco di sei semestri, deve:  

a)  seguire: 
- tutte le discipline obbligatorie 
- tutte le discipline della specializzazione scelta 

b)  stendere una esercitazione scritta su un tema della specializzazione;  
c)  sostenere al termine l'esame orale su tutto il Codice di Diritto Cano-

nico e la legislazione vigente. 
 
 

A) DISCIPLINE OBBLIGATORIE 
 
Corsi fondamentali  
DB0302. Norme generali I (4c - 6 ECTS) 
DB0303. Norme generali II (4c - 6 ECTS) 
DB0305. I Beni temporali della Chiesa (3c - 5 ECTS) 
DB0402. Il Popolo di Dio I (3c - 5 ECTS) 
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DB0403. Il Popolo di Dio II (4c - 6 ECTS) 
DB0502. Gli Istituti di vita cons. e le Società di vita apostolica (4c - 6 ECTS) 
DB0504. La funzione di insegnare della Chiesa (3c - 5 ECTS) 
DB0602. La funzione di santificare della Chiesa I (4c - 6 ECTS) 
DB0603. La funzione di santificare della Chiesa II (4c - 6 ECTS) 
DB0701. Le sanzioni nella Chiesa (3c - 5 ECTS) 
DB0702. I Processi I (4c - 6 ECTS) 
DB0703. I Processi II (2c - 3 ECTS) 
 
Corsi fondamentali connessi 
DB0101. Filosofia del diritto (3c - 5 ECTS) 
DB0102. Teoria generale e Sociologia del diritto (3c - 5 ECTS) 
DB0103. Istituzioni di diritto romano (3c - 5 ECTS) 
DB0104. Elementi di diritto civile (2c - 3 ECTS) 
DB0201. Teologia del diritto canonico (3c - 5 ECTS) 
DB0202. Relazioni tra la Chiesa e la comunità civile (3c - 5 ECTS) 
DB0203. Storia delle fonti e della scienza del diritto canonico (3c - 5 ECTS) 
DB0204. Storia degli istituti di diritto canonico (3c - 5 ECTS) 
 
Corsi ausiliari 
DB0105. Istituzioni di diritto internazionale (2c - 3 ECTS) 
DB0106. I diritti dei giovani (3c - 5 ECTS) 
DB0205. Metodologia storico-giuridica (2c - 3 ECTS) 
DB0404. Norme della Curia Romana (2c - 3 ECTS) 
DB0503. Introduzione al codice dei canoni delle Chiese orientali (3c - 5 ECTS) 
TA1810 . Teologia morale speciale I: Morale sociale (3c - 5 ECTS) 
TA2063. Teologia e spiritualità della Vita Consacrata e presbiterale (3c - 5 ECTS) 
EB1710. Psicologia generale (3c - 5 ECTS) 
EB2320. Psicopatologia generale (3c - 5 ECTS) 
LB0612. Lingua Latina III (5c - 8 ECTS) 1 
 

Seminari 
DB0206. «Lectura fontium» (2c - 3 ECTS) 
DB0604. Cause di nullità matrimoniali (2c - 3 ECTS) 
DB0704. Procedure amministrative (2c - 3 ECTS) 

 
 

                                                           
1  Gli studenti del 1° anno sono obbligati a frequentare anche i corsi:LA0672. Nozioni di lingua 
latina I (5 ECTS) e LA0674. Nozioni di lingua latina II (5 ECTS), qualora non li avessero già fatto 
precedentemente 
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B) DISCIPLINE OPZIONALI PER LE SPECIALIZZAZIONI 

I. Diritto dei giovani 
DB0111. I diritti dei minori (3c - 5 ECTS) 
DB0112. Il processo minorile (3c - 5 ECTS) 
DB0113. Il lavoro e lo sfruttamento minorile (3c - 5 ECTS) 
DB0114. Giovani e media (3c - 5 ECTS) 

II. Diritto dei movimenti nella Chiesa 
DB0211. Luogo teologico e canonico dei movimenti (3c - 5 ECTS) 
DB0212. Gli statuti dei movimenti (3c - 5 ECTS) 
DB0213. L’impegno dei laici nella Chiesa e la comunità politica (3c - 5 ECTS) 
DB0214. I movimenti nella Chiesa particolare (3c - 5 ECTS) 

III. Diritto dei religiosi 
DB0511. Il governo negli IVR (3c - 5 ECTS) 
DB0512. Prassi amministrativa negli IVR (3c - 5 ECTS) 
DB0513. Rapporto IVR – Chiesa particolare (3c - 5 ECTS) 
DB0514. La formazione negli IVR (3c - 5 ECTS) 

IV. Diritto della famiglia 
DB0611. La famiglia come soggetto attivo e passivo di diritti (3c - 5 ECTS) 
DB0612. Preparazione al matrimonio e alla vita familiare (3c - 5 ECTS) 
DB0613. Il diritto alla vita e all’educazione (3c - 5 ECTS) 
DB0614. La Chiesa ed i doveri-diritti della famiglia (3c - 5 ECTS) 
 
 
3° CICLO: DOTTORATO (St 167; Ord 264) 
 
Per conseguire il grado di Dottorato in diritto Canonico, lo studente deve, 
nell’arco di due semestri:  
- seguire le discipline obbligatorie;  
- recensire un'opera a stampa, indicata dal docente relatore;  
- comporre e difendere la dissertazione dottorale;  
- pubblicare la medesima in tutto o in parte.  
 
Corsi e seminari 
DB0003. Latino III (2c - 3 ECTS) 
DB0x09. Corso monografico speciale o esercitazione scritta scelto tra quelli 

proposti annualmente dalla Facoltà (2c - 3 ECTS) 
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C) DISTRIBUZIONE DEI CORSI 
PER L'ANNO ACCADEMICO 2014-2015 

 
 
 
I CICLO: Biennio di filosofico - teologico 
 
I Anno 
Primo semestre:  
DB0301. Istituzioni di Diritto Canonico I (5 ECTS - K. Mwandha) 
FA0311. Filosofia morale I (5 ECTS - G. Abbà) 
FA0341. Antropologia filosofica I (5 ECTS - L. Rosón Galache) 
TA0111. Introduzione alla Sacra Scrittura (3 ECTS – F.X. Matoses) 
TA0914. Introduzione alla Teologia (3 ECTS - M. Sarbinowski) 
TA1412. Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione (5 ECTS - D. 

Medeiros)  
 
Secondo semestre: 
DB0401. Istituzioni di Diritto Canonico II (5 ECTS - D.D. Dung) 
FA0911. Filosofia politica I (5 ECTS - S. Budini) 
TA0913. Teologia fondamentale (5 ECTS - M. Sarbinowski) 
TA1011. Cristologia (6 ECTS - A. Castellano) 
TA1710. Teologia morale fondamentale (6 ECTS - P. Carlotti) 
 
 
II Anno 
Primo semestre: 
TA1010. Mistero di Dio (5 ECTS - A. Castellano) 
TA1413. Sacramenti: Eucaristia (5 ECTS - D. Medeiros) 
LA0672. Nozioni di Lingua Latina I (5 ECTS – M. Sajovic) 
 
Secondo semestre: 
DB0601. Aspetti teologici del matrimonio canonico (3 ECTS – S. Ardito) 
FA0141. Filosofia teoretica II (5 ECTS - M. Mantovani) 
TA1111. Grazia e Virtù teologali (6 ECTS - J.L. Plascencia) 
TA1210. Ecclesiologia ed Ecumenismo (6 ECTS - A. Musoni) 
TA1810. Teologia morale speciale I. Morale sociale (5 ECTS - F. Sarayadas) 
LA0674. Nozioni di Lingua Latina II (5 ECTS – M. Sajovic) 
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II CICLO: Triennio di Licenza 
 
II Anno 
 
Primo semestre: 
DB0203. Storia delle fonti e della scienza del Diritto Canonico (5 ECTS – J. 

Slivon) 
DB0303. Norme generali II (6 ECTS – K. Mwandha) 
DB0502. Gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (6 ECTS – 

M.J.J. Pudumai Doss) 
DB0603. La funzione di santificare della Chiesa II (6 ECTS – S. Ardito) 
DB0702. I processi I (3 ECTS – A. Inguscio) 
DB0514. La formazione negli Istituti di vita religiosa (5 ECTS – M. Pitterová) 
 
Secondo semestre: 
DB0103. Istituzioni di diritto romano (5 ECTS – S. Ardito) 
DB0106. I diritti dei giovani (5 ECTS – A. Farina) 
DB0204. Storia degli istituti di Diritto Canonico (5 ECTS – J. Slivon) 
DB0403. Il popolo di Dio II (5 ECTS – D.D. Dung) 
DB0702. I processi I (3 ECTS – A. Inguscio) 
DB0704. Procedure amministrative (3 ECTS – M.J.J. Pudumai Doss) 
DB0511. Il governo negli Istituti religiosi (5 ECTS - S. Ardito) 
 
 
III CICLO: Dottorato 
 
Primo e Secondo semestre: 
DB0003. Latinitas canonica (3 ECTS – R. Fusco)  
DB0709. CMS: processo penale amministrativo per il reato di pedofilia (3 ECTS – 

S. Ardito) 
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A) INFORMAZIONI GENERALI 
1. Presentazione 
 La Facoltà di Lettere cristiane e classiche (FLCC), già nota come Ponti-
ficium Institutum Altioris Latinitatis, è stata preconizzata dal beato Giovanni 
XXIII con la Costituzione Apostolica Veterum sapientia del 22 febbraio 1962, ma 
fu fondata dal Servo di Dio Paolo VI con il Motu Proprio Studia Latinitatis del 22 
febbraio 1964. Essa mantiene uno speciale rapporto con la Congregazione per 
l’Educazione cattolica, il cui Prefetto ne nomina il Preside dietro presentazione del 
Gran Cancelliere, benché, con il suo beneplacito del 4 giugno 1971, sia stata 
equiparata 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, filologica 
e dottrinale del patrimonio culturale della classicità greca e latina e della civiltà 
cristiana, nelle sue origini storiche d’Oriente e d’Occidente, mostrando l’armonio-
sa continuità tra la paideia antica e il Cristianesimo. L'ampia panoramica degli 
antichi scrittori cristiani viene completata dalla tradizione medievale, umanistica e 
contemporanea fino ai nostri giorni. 

A questo traguardo è indirizzata l’acquisizione di una vasta e sicura cono-
scenza delle lingue classiche, latina e greca. Il nesso dei contenuti tra il mondo 
classico e le origini cristiane, e la successione delle due civiltà postulano l'esten-
sione dello studio e dell'insegnamento di aree disciplinari (letteratura, storia, arte e 
archeologia) che hanno per oggetto la classicità quale indispensabile preparazione 
per la esatta interpretazione del patrimonio dottrinale del cristianesimo.  

In connessione con questo scopo fondamentale la FLCC si propone anche di 
promuovere un'adeguata sperimentazione metodologica della didattica delle lingue 
classiche. Inoltre promuove e favorisce l’uso vivo della lingua latina come 
strumento di comunicazione tendenzialmente sopranazionale, al servizio delle 
diocesi e degli uffici ecclesiastici. In tal modo, la Facoltà si propone di dare alla 
realtà ecclesiale odierna la necessaria fondazione storica e dottrinale, alimentando, 
specialmente nel giovane clero e nei laici impegnati, una più viva coscienza della 
tradizione.  

Giova ricordare che L’Istruzione della Congregazione per l'Educazione cat-
tolica sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, promul-
gata il 10 novembre 1990, menziona l'Istituto Superiore di Latinità dell'Università 
Pontificia Salesiana al primo posto tra gli Istituti abilitati a fornire la specializ-
zazione negli Studi Patristici (Acta Apostolicae Sedis 82 [1990] 636). 

2. Obiettivi formativi 
 Il profilo per competenze, che uno studente acquisisce, è il seguente: 
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Al termine del ciclo di Baccalaureato lo studente: 
- Possiede una conoscenza e una pratica della lingua latina e greca classica che gli 

permettono di leggere, comprendere e tradurre testi composti in questi idiomi. 
- Conosce e pratica il metodo-natura per l’insegnamento delle lingue classiche, in 

specie quella latina. 
- Percepisce i valori etico-spirituali dell’humanitas classica e della tradizione 

teologico-spirituale dell’epoca patristica ed è in grado di individuarli nel 
contatto con documenti letterari ed artistici.  

- Ha assimilato un’adeguata metodologia per lo studio filologico-letterario del 
mondo antico e del Cristianesimo antico che gli permette di esplicitarla, 
motivarne le scelte e applicarla nel il suo studio personale. 

- Possiede una seconda lingua dell’UE, oltre l’italiano, che lo metta in grado di 
leggere, comprendere e commentare testi di letteratura cristiana e classica. 

 

Al termine del ciclo di Licenza lo studente, oltre all’ulteriore approfondimento e 
attivazione delle competenze acquisite nel ciclo di baccalaureato: 

- È dotato di approfondite conoscenze scientifiche e delle abilità corrispondenti 
relative ai vari approcci metodologici per l’insegnamento delle lingue classiche 
ed è in grado di attivarli secondo i contesti didattici. 

- Ha conseguito una padronanza delle strutture formali e stilistiche della lingua 
latina, soprattutto ecclesiastica, canonica e liturgica, che gli permette di 
interpretare scientificamente testi e di comporli in modo corretto ed elegante. 

- È dotato di approfondite conoscenze scientifiche relative alla tradizione culturale 
espressa in lingua latina dopo la conclusione della civiltà antica, attraverso i 
secoli, ed è in grado di valorizzare scientificamente l’eredità del pensiero 
umanistico nei contesti didattici e di comunicazione ai vari livelli. 

- È dotato di approfondite conoscenze scientifiche relative alle forme dell’uso 
attivo della lingua latina e le adopera come strumento di comunicazione orale 
nei vari contesti. 

- È in possesso di approfondite conoscenze sui contenuti della catechesi patristica 
e le valorizza per progettare e attivare proposte formative. 

- Ha acquisito le nozioni fondamentali delle discipline ausiliari per lo studio del 
mondo antico e le valorizza nei vari contesti professionali. 

- È in grado di usare una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano e quella già 
appresa nel precedente ciclo, per la lettura, la comprensione e il commento di 
testi di letteratura cristiana e classica. 

Gli ambiti professionali ove lo studente che completa il ciclo di studi di secondo 
livello potrà mettere a servizio le sue competenze sono ordinariamente: 
1. Scuole di ogni ordine e grado e seminari, in qualità di: 

- insegnante di lingua e letteratura latina/greca classica 
- professore di patristica e letteratura cristiana antica 
- formatore di docenti di lingua e letteratura latina/greca classica 



 INFORMAZIONI GENERALI 201 

 

FL
CC

 

2. Curie e cancellerie ecclesiastiche, in qualità di: 
- lettore ed interprete di testi in lingua latina 
- compositore di testi in lingua latina, soprattutto canonici, liturgici, epigrafici. 

3. Case editrici come traduttore e curatore di opere antiche. 
4. Istituzioni culturali in genere che si occupano della civiltà antica e del Cristia-

nesimo occidentale nella storia, quale professionista in attività scientificamente 
qualificate. 

 
Lo studente che consegue il Dottorato è abilitato alla ricerca scientifica, 

all’edizione critica dei testi antichi e all’insegnamento nelle facoltà universitarie. 

3. Metodologia 
La Facoltà organizza: 

- il curricolo accademico, per gli studenti ordinari che si conclude con il 
conseguimento del Dottorato; 
- curricoli speciali, con rilascio di attestato, per gli studenti straordinari;  
- corsi propedeutici di lingua e letteratura latina e greca, che si concludono 
con il rilascio di un certificato di frequenza; 
- corsi di qualificazione post-universitaria, con rilascio di Diploma, nell'arco 
delle discipline classico-cristiane; 
- convegni, seminari, incontri di studio e aggiornamento catechetico-
patristico, filologico-didattico, storico-letterario, per studiosi e docenti 
impegnati nelle rispettive discipline. 

4. Organizzazione degli studi 
L'organizzazione del curricolo accademico è articolata e si sviluppa in tre 

cicli successivi: 
1. Il primo ciclo ha la durata di sei semestri e si conclude con il titolo 

accademico di Baccalaureato. 
2. Il secondo ciclo si protrae per quattro semestri e termina con il 

conseguimento del titolo accademico della Licenza. 
3. Il terzo ciclo ha la durata di almeno sei semestri e si conclude con il titolo 

accademico del Dottorato. 

La frequenza alle lezioni e ai seminari è obbligatoria. La lingua d'insegna-
mento è l'italiano, però si usufruirà anche e preferibilmente della lingua latina, 
soprattutto nel secondo ciclo. 

Spetta al Consiglio di Facoltà stabilire la forma di esame o prova della 
verifica dello studio personale dello studente. 

Durante il secondo ciclo lo studente prepara una ricerca scientifica in un 
settore di studi prescelto sotto la guida di un docente; questa esercitazione scritta 
deve dimostrare anche un'effettiva padronanza della metodologia della disciplina 
trattata. 
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Prima dell'esame di Licenza lo studente deve dimostrare di avere acquisito 
una sufficiente conoscenza di due lingue moderne, diverse dalla propria lingua 
nazionale, utili alla ricerca e allo studio; deve presentare inoltre la recensione di 
un’opera o un articolo, attinenti l'ambito della sua ricerca. 

Il terzo ciclo è diretto a completare la specializzazione dello studente anche 
attraverso l'elaborazione della dissertazione o tesi dottorale sotto la guida di un 
docente, in un campo scientifico determinato, che contribuisca effettivamente al 
progresso della scienza. Prima dell'esame di Dottorato lo studente terrà alcune 
lezioni istituzionali o di seminario, relative alla sua ricerca, alla presenza del 
moderatore della tesi e di un altro docente nominato dal Decano. 

 
 

B) CURRICOLI DI STUDIO 
Ordinamento effettivo da ottobre 2013 

PRIMO CICLO – Baccalaureato (tre anni – sei semestri) – 180 ECTS 

Attività formative di base 
Area linguistica: 52 ECTS 
 LB0610. Lingua latina I (10 ECTS) 
 LB0611. Lingua latina II (10 ECTS) 
 LB0612. Lingua latina III (8 ECTS) 
 LB0510. Lingua greca I (10 ECTS) 
 LB0511. Lingua greca II (8 ECTS) 
 LB0512. Lingua greca III (6 ECTS) 
Storia della letteratura: 40 ECTS 
 LB0613. Storia della letteratura latina classica I (5 ECTS) 
 LB0614. Storia della letteratura latina classica II (5 ECTS) 
 LB0513. Storia della letteratura greca classica I (5 ECTS) 
 LB0514. Storia della letteratura greca classica II (5 ECTS) 
 LB0410. Letteratura cristiana antica latina I (5 ECTS) 
 LB0411. Letteratura cristiana antica latina II (5 ECTS) 
 LB0310. Letteratura cristiana antica greca I (5 ECTS) 
 LB0311. Letteratura cristiana antica greca II (5 ECTS) 
 

Attività formative caratterizzanti 
Area linguistica latina: 22 ECTS 
 LB0615. Lettura testi classici latini I (3 ECTS) 
 LB0616. Lettura testi classici latini II (3 ECTS) 
 LB0412. Lettura testi cristiani antichi latini I (3 ECTS) 
 LB0413. Lettura testi cristiani antichi latini II (3 ECTS) 
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 LB0110. Composizione latina I (5 ECTS) 
 LB0111. Composizione latina II (5 ECTS) 
Area linguistica greca: 12 ECTS 
 LB0515. Lettura testi classici greci I (3 ECTS) 
 LB0516. Lettura testi classici greci II (3 ECTS) 
 LB0312. Lettura testi cristiani antichi greci I (3 ECTS) 
 LB0313. Lettura testi cristiani antichi greci II (3 ECTS) 
Area linguistico-glottologica: 9 ECTS 
 LB0210. Glottologia e linguistica (3 ECTS) 
 LB0211. Storia della grammatica greca e latina (6 ECTS) 
Area storica: 23 ECTS 
 LB0810. Storia romana (6 ECTS) 
 LB0811. Storia greca (5 ECTS) 
 LB0812. Storia del Cristianesimo (3 ECTS) 
 LB0813. Archeologia classica e cristiana antica (3 ECTS) 
 LB0814. Elementi di civiltà latina (3 ECTS) 
 LB0815. Storia dell’arte classica e cristiana antica (3 ECTS) 
 

Attività formative affini o integrative 
 LB0260. Metodologia del lavoro scientifico (3 ECTS) 
 

Ulteriori attività formative 
 EB3550. Informatica (3 ECTS) 
 Prova d’idoneità di base di una lingua straniera (5 ECTS) 
 Prova d’idoneità avanzata di una lingua straniera (5 ECTS) 
 Prova finale di Baccalaureato (6 ECTS) 
 
 
SECONDO CICLO – Licenza (due anni – quattro semestri) – 120 ECTS 
Attività formative di base 26 ECTS 
 LB0720. Letteratura latina medievale I (3 ECTS) 
 LB0721. Letteratura latina medievale II (3 ECTS) 
 LB0722. Letteratura latina umanistica (5 ECTS) 
 LB0220. Retorica classica (5 ECTS) 
 LB0723. Latinitas canonica (5 ECTS) 
 LB0724. Latinitas liturgica (5 ECTS) 
 

Attività formative caratterizzanti  
Area della didattica del latino: 8 ECTS 
 LB0120. Storia della didattica delle lingue classiche (5 ECTS) 
 LB0150. Tirocinio di didattica delle lingue classiche (3 ECTS) 
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Area della composizione latina: 20 ECTS 
 LB0121. Composizione latina III (5 ECTS) 
 LB0122. Composizione latina IV (5 ECTS) 
 LB0123. Metrica greca/latina con esercitazioni di composizione (5 ECTS) 
 LB0124. Latinitas ecclesiastica et curialis (5 ECTS) 
Area della letteratura cristiana antica: 20 ECTS 
 LB0420. Storia degli studi di letteratura cristiana (5 ECTS) 
 LB0320. Esegesi biblica dei Padri (5 ECTS) 
 LB0421. Corso monografico di Patristica latina (5 ECTS) 
 LB0321. Corso monografico di Patristica greca (5 ECTS) 
 

Attività formative opzionali 
Corsi di discipline ausiliari: almeno 10 ECTS 
 LB0830. Filosofia greco-romana (5 ECTS) 
 LB0330. Letteratura bizantina (5 ECTS) 
 LB0831. Paleografia (5 ECTS) 
 LB0832. Epigrafia (5 ECTS) 
 DB0103. Istituzioni di diritto romano (5 ECTS) 
 LB0430. Poesia cristiana greca e latina. Lettura ed interpretazione dei te-

sti (5 ECTS) 
 LB0730. Latinitas recentioris aetatis (5 ECTS) 
 LB0230. Storia e tradizione critica del testo (5 ECTS)  
Seminari: almeno 10 ECTS 
 LB0640. Seminario di letteratura latina classica (5 ECTS) 
 LB0540. Seminario di letteratura greca classica (5 ECTS) 
 LB0440. Seminario di letteratura antica cristiana latina (5 ECTS) 
 LB0340. Seminario di letteratura antica cristiana greca (5 ECTS) 
 LB0740. Seminario di letteratura latina medievale (5 ECTS) 
 LB0140. Seminario di Latinitas salesiana (5 ECTS) 
 

Ulteriori attività formative 
 Prova d’idoneità avanzata di una lingua straniera (6 ECTS) 
 Tesi di licenza (20 ECTS) 

 
 

TERZO CICLO (DOTTORATO) 
Il III ciclo è dedicato alla ricerca specializzata, nella composizione di 

una monografia scientifica, sotto la direzione di un docente. 
Gli studenti inoltre devono frequentare due corsi monografici a scelta 

tra quelli proposti e svolgere alcune lezioni istituzionali. 
Il III ciclo si conclude con la difesa della dissertazione dottorale. 
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C) DISTRIBUZIONE DEI CORSI 
PER L'ANNO ACCADEMICO 2014-2015 

 

CICLO DI BACCALAUREATO 
 

1° anno Primo Semestre 
LB0260. Metodologia del lavoro scientifico (3 ECTS – P. Filacchione) 
LB0513. Storia della letteratura greca classica I (5 ECTS – G. De Sanctis) 
LB0610. Lingua latina I (10 ECTS – M. Sajovic) 
LB0614. Storia della letteratura latina classica II (5 ECTS – R. Fusco) 
LB0811. Storia greca (5 ECTS – P. Filacchione) 
LB0812. Storia del Cristianesimo (3 ECTS - M. Maritano) 
Secondo Semestre 
LB0310. Letteratura cristiana antica greca I (5 ECTS – R. Spataro) 
LB0410. Letteratura cristiana antica latina I (5 ECTS – M. Sajovic) 
LB0510. Lingua greca I (10 ECTS – R. Spataro) 
LB0611. Lingua latina II (10 ECTS – M. Sajovic) 
LB0814. Elementi di civiltà latina (3 ECTS – C. Papi) 
 
2° anno - Primo Semestre 
LB0511. Lingua greca II (8 ECTS – R. Spataro) 
LB0513. Storia della letteratura greca classica I (5 ECTS – G. De Sanctis) 
LB0612. Lingua latina III (8 ECTS – M. Sajovic) 
LB0614. Storia della letteratura latina classica II (5 ECTS – R. Fusco) 
LB0811. Storia greca (5 ECTS – P. Filacchione) 
Secondo Semestre 
EB3550. Informatica (3 ECTS – N. Zanni) 
LB0110. Composizione latina I (5 ECTS – M. Sajovic) 
LB0310. Letteratura cristiana antica greca I (5 ECTS - R. Spataro) 
LB0410. Letteratura cristiana antica latina I (5 ECTS – M. Sajovic) 
LB0512. Lingua greca III (6 ECTS – R. Spataro) 
LB0814. Elementi di civiltà latina (3 ECTS – C. Papi) 
 
3° anno - Primo Semestre 
LB0111. Composizione latina II (5 ECTS – O. Bologna) 
LB0210. Glottologia e linguistica (3 ECTS – R. Bracchi) 
LB0260. Metodologia del lavoro scientifico (3 ECTS – P. Filacchione) 
LB0312. Lettura testi cristiani antichi greci I (3 ECTS – R. Bracchi) 
LB0412. Lettura testi cristiani antichi latini I (3 ECTS – M. Sajovic) 
LB0515. Lettura testi classici greci I (3 ECTS – O. Bologna) 
LB0615. Lettura testi classici latini I (3 ECTS – R. Fusco) 
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Secondo Semestre 
LB0211. Storia della grammatica greca e latina (6 ECTS – R. Bracchi) 
LB0313. Lettura testi cristiani antichi greci II (3 ECTS – R. Spataro) 
LB0413. Lettura testi cristiani antichi latini II (3 ECTS – M. Sajovic) 
LB0516. Lettura testi classici greci II (3 ECTS – G. De Sanctis) 
LB0616. Lettura testi classici latini II (3 ECTS – R. Fusco) 
LB0813. Archeologia classica e cristiana antica (3 ECTS – P. Filacchione) 
LB0815. Storia dell’arte classica e cristiana antica (3 ECTS – P. Filacchione) 
 

CICLO DI LICENZA 
Primo Semestre 
LB0121. Composizione latina III (5 ECTS – M. Pisini) 
LB0123. Metrica greca/latina con esercitazioni di composizione (5 ECTS – M. 

Pisini) 
LB0124. Latinitas ecclesiastica et curialis (5 ECTS – W. Turek) 
LB0321 . Corso monografico di Patristica greca (5 ECTS – R. Spataro) 
LB0722 . Letteratura latina umanistica (5 ECTS – L. Miraglia) 
LB0724 . Latinitas liturgica (5 ECTS – R. Fusco) 
 

Corsi opzionali e seminari 
LB0440. Seminario di letteratura antica cristiana latina (5 ECTS – A. Musoni) 
LB0832. Epigrafia (5 ECTS – C. Papi) 
 
Secondo Semestre 
LB0120. Storia della didattica delle lingue classiche (5 ECTS – L. Miraglia) 
LB0122. Composizione latina IV (5 ECTS – M. Pisini) 
LB0220. Retorica classica (5 ECTS – M. Pisini) 
 

Corsi opzionali e seminari 
LB0330. Letteratura bizantina (5 ECTS – R. Fusco) 
LB0340. Seminario di letteratura antica cristiana greca (5 ECTS - M. Maritano) 
 
 
CICLO DI DOTTORATO 

Primo Semestre 
LB0141. Seminario di composizione latina (5 ECTS – M. Pisini) 
Secondo Semestre 
LB0641. Seminario di letteratura latina classica (5 ECTS – O. Bologna) 
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A) INFORMAZIONI GENERALI 

Premessa 
La Comunità Europea ha promosso un’ampia riforma allo scopo di armo-

nizzare i vari sistemi di formazione accademica. La Facoltà di Scienze della 
Comunicazione sociale - FSC - da subito ha prestato la massima attenzione al 
progetto studiando una riformulazione dei curricoli.  

I percorsi formativi della FSC sono strutturati secondo il modulo 3+2: un 
primo ciclo di tre anni che porta al Baccalaureato o Laurea; e un secondo ci-
clo di due anni che porta alla Licenza o Laurea specialistica.  

L’unità di misura del lavoro accademico è il credito formativo; esso prende 
in considerazione l’insieme degli impegni di studio che lo studente assolve nel 
seguire una determinata attività. Un credito prevede 25 ore di lavoro, distri-
buite tra lezioni frontali, lavoro di gruppo, ricerca, studio personale, attività 
per la valutazione, ecc. Adottando questo tipo di credito (ECTS, European 
Credits Transfer System) la Facoltà fornisce una migliore informazione sul 
proprio curricolo e facilita il riconoscimento degli studi da parte di altri centri 
universitari. 
1. Profili professionali 
La FSC mira alla formazione delle seguenti figure professionali: 
� persone competenti nelle varie forme di comunicazione mediale operanti 

in istituzioni legate alla comunità e al territorio (centri giovanili e cultu-
rali, complessi scolastici, organizzazioni laicali ed ecclesiastiche); 

� responsabili di istituzioni specifiche nel campo della comunicazione so-
ciale, quali: uffici di comunicazione, agenzie, editrici, giornali o periodici, 
emittenti radiofoniche e televisive, soprattutto in ambito ecclesiale e edu-
cativo; 

� studiosi, ricercatori e docenti universitari in scienze della comunicazione 
sociale, con particolari interessi rivolti al mondo ecclesiale e educativo; 

� professionisti della comunicazione sociale, impegnati nella testimonianza 
dei valori umani e cristiani. 

2. Ammissione 
Come tutte le altre Facoltà dell’UPS la FSC offre il suo servizio ai mem-

bri della Famiglia salesiana, agli ecclesiastici, ai religiosi e ai laici che ne con-
dividono programmi e finalità. Oltre alla conoscenza della lingua italiana, i re-
quisiti per l’ammissione alla FSC sono i seguenti: 

Primo ciclo: sono ammessi al ciclo di Baccalaureato o Laurea in 
Scienze della Comunicazione sociale gli studenti che hanno concluso gli studi 
secondari superiori e hanno superato l’esame di ammissione, che verifica una 
preparazione culturale coerente con il curricolo di studi della Facoltà.  
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Sono ammessi al secondo anno – sulla base di una opportuna documen-
tazione - coloro che, in possesso del titolo di studio richiesto per iscriversi 
all’Università, hanno già conseguito il Baccalaureato in Teologia o il Magi-
stero in Scienze Religiose, oppure hanno completato un regolare corso semi-
naristico filosofico-teologico. 

Secondo ciclo: sono ammessi al ciclo Licenza o Laurea specialistica gli 
studenti in possesso del titolo di Baccalaureato o Laurea in Scienze della Co-
municazione sociale o di un titolo che il Consiglio di Facoltà, anche tenendo 
conto di eventuali debiti formativi, consideri equivalente. 

Terzo ciclo: sono ammessi al ciclo di Dottorato di ricerca gli studenti 
che, in possesso del titolo di Licenza o Laurea specialistica in Scienze della 
Comunicazione sociale o di titolo considerato equivalente, dimostrano con un 
previo esame la conoscenza funzionale di una terza lingua di rilevanza scien-
tifica – oltre l’italiano e l’inglese – e sono giudicati idonei dal Collegio dei do-
centi della FSC, tendendo anche conto di eventuali debiti formativi. 

Corsi di specializzazione: sono ammessi ai corsi di specializzazione po-
stgraduale o di perfezionamento di primo livello gli studenti in possesso del 
titolo di Laurea (o titolo equivalente); ai corsi di secondo livello accedono in-
vece gli studenti in possesso del titolo di Laurea specialistica (o titolo equiva-
lente) e sono stati giudicati idonei dal Consiglio di Facoltà. 
3. Esame di ammissione 

L’esame di ammissione alla Facoltà consiste in una prova scritta seguita 
da un colloquio. Per l’anno accademico 2013/2014 la prova scritta è pro-
grammata per lunedì 9 settembre, alle ore 9.00, nei locali della Facoltà. Per 
partecipare al test è necessario prenotarsi presso la Segreteria della FSC. Il 
colloquio avverrà invece nei giorni immediatamente successivi secondo la li-
sta di prenotazione stilata all’atto dell’esame scritto. 

I candidati provenienti da altre Facoltà dell’UPS o da altre Università 
sono comunque tenuti ad osservare le medesime procedure indicate. 
4. Conoscenza della lingua inglese 

La Facoltà ritiene che la lingua inglese sia indispensabile per quanti si oc-
cupano di comunicazione, almeno a livello di comprensione di un testo scritto; 
esige quindi che tutti i suoi studenti ne abbiano una conoscenza che consenta 
loro l’uso diretto della bibliografia in lingua inglese. Per raggiungere questo 
scopo organizza in sede due corsi: Inglese I e Inglese II. 

Al momento dell’ingresso in Facoltà tutti gli studenti – eccetto chi è di 
madre lingua inglese – affrontano un esame, sulla base del quale: sono esone-
rati da un ulteriore studio, se già in possesso del livello richiesto dalla Facoltà; 
oppure sono ammessi ad uno dei due corsi di livello progressivo proposti dalla 
Facoltà per raggiungere l’utilizzo funzionale della lingua. 
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B) CURRICOLI DI STUDIO 
 
 

PRIMO CICLO: 
BACCALAUREATO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
Il ciclo ha un carico pari a 180 ECTS, 60 per ognuno dei tre anni, distribuiti in 
varie attività: 
 
Attività formative di base (36 ECTS): 

CA0210. Introduzione alle scienze della comunicazione sociale (5 ECTS) 
CA0111. Semiotica generale (5 ECTS) 
FA0510. Filosofia del linguaggio (5 ECTS) 
EB0510. Storia contemporanea (5 ECTS) 
FA0930. Sociologia generale (5 ECTS) 
CA0411. Sociologia dei processi culturali e comunicativi I (5 ECTS)  
CA0511. Teoria e tecnica di scrittura e comunicazione (3 ECTS) 
CA0811. Teoria e tecnica del linguaggio informatico (3 ECTS) 

 
Attività formative caratterizzanti (97 ECTS) 

CA0010. Lingua inglese I (5 ECTS) 
CA0011. Lingua inglese II o seconda lingua (5 ECTS) 
CA0320. Teorie sociali della comunicazione I (5 ECTS) 
CA0810. Linguaggi dei media (5 ECTS) 
CA0510. Giornalismo I (5 ECTS) 
CA0710. Storia del cinema (5 ECTS) 
CA1217. Teoria e tecniche della pubblicità (4 ECTS) 
CA0713. Teoria e tecniche del suono (4 ECTS) 
CA0714. Teoria e tecniche dell’immagine (4 ECTS) 
EB1710. Psicologia generale (5 ECTS) 
CA0221. Psicologia della comunicazione sociale (5 ECTS) 
EB0610. Pedagogia generale (5 ECTS) 
CA0310. Metodologia della ricerca positiva ed elementi di statistica (5 ECTS) 
CA1212. Economia politica (5 ECTS) 
DB0102. Teoria generale e sociologia del diritto (5 ECTS) 
EB0111. Introduzione alla filosofia (5 ECTS) 
FA0311. Filosofia morale (5 ECTS) 
TA2760. Introduzione al dogma e alla morale cristiana (5 ECTS) 
TA2520. Teologia della comunicazione (5 ECTS) 
TA1260. Ecclesiologia (5 ECTS) 
 



214 FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE 

FS
C

 

Attività formative affini o integrative (23 ECTS) 
CA0110. Storia della comunicazione (5 ECTS) 
CA1115. Storia del teatro (4 ECTS) 
CA1114. Teoria e tecniche del teatro (4 ECTS) 
CA0910. Musica e comunicazione I (5 ECTS) 
EB0520. Letteratura moderna e contemporanea (5 ECTS)  

Attività formative a scelta dello studente (4 ECTS) 
Nell’anno accademico 2013/2014 gli studenti sono invitati a frequentare: 
CA0817. Teoria e tecniche della comunicazione in internet (4 ECTS)  

Altre attività formative (12 ECTS) 
Tre tirocini a scelta tra quelli programmati dalla Facoltà. 
CA0915. Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico I (4 ECTS) 
CA1015. Teoria e tecniche del linguaggio televisivo I (4 ECTS) 
CA0515. Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico I (4 ECTS) 
CA1117. Teoria e tecniche del linguaggio teatrale (4 ECTS) 
CA1225. Teoria e tecniche della pianificazione e gestione di progetti in 

ambito comunicativo I (4 ECTS)  
Attività formative relative alla prova finale (8 ECTS) 

CA0044. Seminario di I ciclo (3 ECTS) 
Prova finale: tesi (5 ECTS) 

  
SECONDO CICLO: 
LICENZA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

Il secondo ciclo di studi si protrae per due anni o quattro semestri. Tre sono 
le specializzazioni: 

- Teoria e ricerca 
- Giornalismo e Editoria 
- Media per la Comunità 
Il carico di impegno è pari a 120 crediti (ECTS), distribuito in attività for-

mative comuni alle tre specializzazioni e attività formative caratterizzante la 
singola specializzazione. 

1. Attività formative comuni a tutte le specializzazioni (85 ECTS) 
Attività formative di base (20 ECTS) 

CA0120. Filosofia della comunicazione (5 ECTS) 
CA0321. Teorie sociali della comunicazione II (5 ECTS) 
CA1220. Economia dei media (5 ECTS) 
CA1216. Pianificazione e gestione della comunicazione nelle organizza-

zioni (5 ECTS) 
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Attività formative caratterizzanti (31 ECTS) 
CA0223. Comunicazione e educazione (5 ECTS) 
CA0224. Opinione pubblica (3 ECTS) 
CA1020. Religione e media (5 ECTS) 
CA1022. Comunicazione e sviluppo (5 ECTS) 
CA1224. Comunicazione e politica (5 ECTS) 
Un corso monografico scelti tra quelli programmati dalla Facoltà (3 ECTS) 
Un corso caratterizzante una specializzazione diversa dalla propria (5 ECTS)  

Attività formative affini o integrative (15 ECTS) 
FA0530. Retorica e comunicazione (5 ECTS) 
CA1221. Diritto dell’informazione e della comunicazione (5 ECTS) 
TA1721. Etica e deontologia dei media (5 ECTS)  

Attività formative a scelta dello studente (5 ECTS) 
Scelte tra i corsi programmati da altre Facoltà  

Attività formative relative alla prova finale (14 ECTS) 
CA0045. Seminario di II ciclo (3 ECTS) 
Prova finale: tesi (11 ECTS) 

  
 
2. Attività formative caratterizzanti la specializzazione (35 ECTS) 
 
a) Licenza o Laurea specialistica in Scienze della Comunicazione sociale: 
Teoria e Ricerca 

CA0421. Metodologia della ricerca nell’ambito dei media (5 ECTS) 
CA1222. Comunicazione internazionale (5 ECTS) 
CA0412. Sociologia dei processi culturali e comunicativi II (5 ECTS) 
CA0353. Tirocinio: Teoria e tecniche di ricerca I (6 ECTS) 
CA0354. Tirocinio: Teoria e tecniche di ricerca II (6 ECTS) 
CA0252. Tirocinio Internship: teoria e ricerca (8 ECTS) 

  
b) Licenza o Laurea specialistica in Scienze della Comunicazione sociale: 
Giornalismo e Editoria 

CA0621. Editoria (5 ECTS) 
CA0520. Giornalismo II (5 ECTS) 
CA0522. Giornalismo III (3 ECTS) 
CA0815. Tirocinio: teoria e tecniche della com. multimediale I - TV (5 ECTS) 
CA0816. Tirocinio: teoria e tecniche della com. multimediale II - Radio (5 ECTS) 
CA0514. Tirocinio: teoria e tecniche del linguaggio giornalistico II (5 ECTS) 
CA0653. Tirocinio Internship: giornalismo e editoria (7 ECTS) 
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c) Licenza o Laurea specialistica in Scienze della Comunicazione sociale: 
Media per la comunità 

CA0422. Animazione della cultura e della comunicazione (3 ECTS) 
CA1121. Teorie dello spettacolo (5 ECTS) 
un corso a scelta tra: 
CA0920. Musica e comunicazione II (5 ECTS) 
CA1222. Comunicazione internazionale (5 ECTS) 
CA0621. Editoria (5 ECTS) 
Tirocini: 
CA0815. Tirocinio: teoria e tecniche della com. multimediale I - TV (5 ECTS) 
CA0816. Tirocinio: teoria e tecniche della com. multimediale II - Radio (5 ECTS) 
CA1054. Tirocinio Internship: media per la comunità (7 ECTS) 
un tirocinio a scelta tra: 
CA0854. Tirocinio: Produzione multimediale - Internet (5 ECTS) 
CA0855. Tirocinio: Produzione multimediale - TV (5 ECTS) 
CA0856. Tirocinio: Produzione multimediale - Radio (5 ECTS) 
CA1218. Tirocinio: Teoria e tecniche della pianificazione e gestione di 

progetti in ambito comunicativo II (5 ECTS) 
 
 
 
 

PRIMO CICLO: 
BACCALAUREATO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE 
INDIRIZZO: COMUNICAZIONE PASTORALE 

 
Requisiti per l’ammissione 

- Superamento dell’esame di ingresso previsto dagli ordinamenti della FSC 
- Un curricolo di studi in ambito filosofico-teologico 

Il curricolo in Scienze della comunicazione sociale, indirizzo Comunica-
zione pastorale è proposto a candidati che abbiano già compiuto uno dei 
seguenti percorsi: 
- l’intero ciclo seminaristico di studi filosofico-teologici; 
- il Baccalaureato in Teologia; 
- il Magistero o la Licenza in Scienze religiose 

- La conoscenza della lingua italiana  
Per la realizzabilità del progetto sono ammessi solo i candidati in grado di 
capire e di esprimersi correttamente e correntemente in italiano. Il livello 
esigito è il B2. Per quanto riguarda la relativa verifica la Facoltà intende 
fornire precise direttive, in collaborazione con la prassi adottata dall’UPS.  
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Profilo 
Il curricolo si caratterizza in modo del tutto particolare perché accoglie 

come suoi studenti persone che hanno già maturato conoscenze, abilità e com-
petenze in ambito filosofico, teologico e pastorale per aver frequentato l’intero 
ciclo formativo presbiterale o per possedere il Baccalaureato in Teologia o per 
aver conseguito il Magistero o la Licenza in Scienze religiose presso un Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose. 

Il curricolo intende portare queste persone ad acquisire conoscenze, abilità 
e competenze nell’ambito specifico della comunicazione pastorale. In parti-
colare si preparano: 

• Formatori capaci di applicare le loro conoscenze in ambito filosofico e 
teologico ai processi della comunicazione interpersonale, sociale e reli-
giosa, con particolare attenzione al mondo giovanile e ai ceti popolari. 

• Operatori in grado di raccogliere, interpretare e diffondere dati e infor-
mazioni utili alla vita della comunità locale, civile e religiosa in qualità 
di collaboratori di uffici che gestiscono l’informazione e le relazioni 
pubbliche. 

• Collaboratori di iniziative editoriali (periodici, libri, supporti multime-
diali…), di emittenti e centri di produzione radio e televisione, di centri 
di produzione web. 

• Animatori della comunicazione e della cultura, in grado di collaborare 
alla pianificazionedell’azione pastorale d’insieme e della pastorale della 
comunicazione in una diocesi, in una istituzione religiosa. 

 
Competenze 

La preparazione al ruolo di operatori della comunicazione religiosa negli 
ambiti della formazione, dell’informazione, della produzione e dell’anima-
zione richiede l’acquisizione di conoscenze base specifiche dei diversi settori 
e di competenze nell’ambito della comunicazione sociale e nell’uso attivo dei 
relativi linguaggi (immagine, suono, video, multimediale, web, ecc.). 

Un impegno particolare è dedicato alla valorizzazione delle competenze 
pregresse nell’ambito della filosofia, della teologia e della pastorale per com-
prendere ed interpretare la cultura dei diversi ambienti di provenienza, dedi-
cando una particolare attenzione al mondo giovanile e alle agenzie che se ne 
occupano in ambito ecclesiale (scuole, centri giovanili, associazioni, ecc.). 
 
Articolazione del Curricolo 

L’organizzazione degli studi prevede come condizione di ammissione al 
Ciclo di Baccalaureato in Scienze della Comunicazione sociale, indirizzo Co-
municazione pastorale un primo ambito di conoscenze, abilità e competenze 
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nei settori della filosofia, della teologia e della pastorale acquisite dai sacerdoti 
nel periodo della loro formazione e da laici e religiosi in percorsi universitari 
di carattere teologico (vedi condizioni di ammissione). Questa preparazione, 
che ha esigito non meno di quattro anni di studi di livello superiore, è conside-
rata parte essenziale del progetto formativo in Comunicazione pastorale ed è 
valutata pari a 107 ECTS del ciclo di Baccalaureato. In questo modo lo stu-
dente è ammesso al terzo anno di Baccalaureato, per conseguire i rimanenti 73 
ECTS. 

Una particolare importanza ha il seminario annuale che prepara l’esercita-
zione finale. Questa avrà la consistenza di una trentina di pagine e potrà essere 
scritta nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese. 
 
Le attività accademiche per i 180 ECTS sono così ripartite: 
 
1. Attività formative di base e caratterizzanti nell’ambito filosofico, teolo-

gico, pastorale, assolte precedentemente all’iscrizione: 107 ECTS 
2. Attività formative di base in ambito comunicativo: 34 ECTS 

CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione (5 ECTS)  
CA0320 Teorie sociali della comunicazione I (5 ECTS) 
CA0411 Sociologia dei processi culturali e comunicativi I (5 ECTS) 
CA0221 Psicologia della comunicazione (5 ECTS) 
CA0110 Storia della comunicazione (5 ECTS) 
CA1212 Economia politica (5 ECTS) 
CA1217 Teoria e tecniche della pubblicità (4 ECTS) 

3. Attività formative caratterizzanti: 17 ECTS 
CA0510 Giornalismo I (5 ECTS) 
CA0713 Teorie e tecniche del suono (4 ECTS) 
CA0714 Teorie e tecniche dell’immagine (4 ECTS) 
CA0817 Teorie e tecniche della comunicazione in internet (4 ECTS) 

4. Attivitàformative relative al seminario e prova finale: 9 ECTS 
CA0044 Seminario di I ciclo (3 ECTS) 
Prova finale: tesi (6 ECTS) 

5. Attività formative integrative: 8 ECTS 
CA0515 Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico I (4 ECTS) 
CA1114 Teoria e tecniche del teatro (4 ECTS) 

6. Attività formative relative alla lingua inglese: 5 ECTS 
CA0010 Inglese I (5 ECTS) 
 

La Facoltà ritiene che la lingua inglese sia indispensabile per quanti si oc-
cupano di comunicazione, almeno a livello di comprensione di un testo scritto; 
esige quindi che tutti i suoi studenti ne abbiano una conoscenza che consenta 
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loro l’uso diretto della bibliografia in lingua inglese. Per raggiungere questo 
scopo organizza in sede due corsi: Inglese I e Inglese II. 

Al momento dell’ingresso in Facoltà tutti gli studenti – eccetto chi è di 
madre lingua inglese – affrontano un esame, sulla base del quale: sono esone-
rati da un ulteriore studio, se già in possesso del livello richiesto dalla Facoltà; 
oppure sono ammessi ad uno dei due corsi di livello progressivo proposti dalla 
Facoltà per raggiungere l’utilizzo funzionale della lingua. 

Lo studente che appartiene al curricolo di comunicazione pastorale dovrà 
frequentare i corsi e superare i relativi esami: Inglese I durante il terzo anno di 
Baccalaureato, e Inglese II durante il biennio della Licenza. 

 
7. Attività formative relative all’abilità in ambito informatico 

All’inizio dell’anno accademico lo studente dovrà superare una prova per 
verificare la sua capacità di utilizzare il computer. In particolare è necessaria 
una buona conoscenza operativa di un programma di elaborazione testi (Word 
di Office oppure Writer di Open Office). Se lo studente non raggiunge il livel-
lo richiesto, dovrà frequentare un corso accelerato organizzato dalla Facoltà. 
 
SECONDO CICLO: 
LICENZA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE 
INDIRIZZO: COMUNICAZIONE PASTORALE 

 
Requisiti per l’ammissione: 
Il Baccalaureato in Scienze della Comunicazione sociale, indirizzo Comunicazione 
Pastorale 
 
Profilo 

Il curricolo di Licenza in Scienze della Comunicazione sociale, indirizzo 
Comunicazione pastorale intende approfondire ed ampliare le conoscenze, le 
abilità e le competenze promosse nel triennio di  Baccalaureato. Gli iscritti 
portano a compimento la loro qualifica di: 

- Docenti e formatori che hanno esplorato la ricchezza del messaggio evan-
gelico sia con gli strumenti della filosofia e della teologia sia con i linguaggi 
dell’arte e della cultura attuale, in grado quindi di promuovere la qualità della 
comunicazione religiosa in contesti sempre più ampi e di dare vita ad iniziative 
che sostengano la fruizione critica e la partecipazione attiva da parte dei singoli 
e dei gruppi (dai media tradizionali ai social network) e sollecitino la responsa-
bilità degli operatori (giornalisti, autori, registi, programmisti, autorità). 

- Responsabili della comunicazione e delle relazioni pubbliche di diocesi 
o enti religiosi (uffici diocesani della comunicazione, portavoce di organismi 
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ecclesiali, interlocutori efficaci con quanti operano nei mezzi di comunica-
zione sociale…). 

- Direttori e coordinatori di iniziative editoriali (radio, tv, web, giornali e pe-
riodici, libri…) e comunicatori in grado di utilizzare - direttamente e in collabo-
razione con altri - tutti i linguaggi e gli strumenti disponibili nei vari contesti so-
ciali, da quelli tradizionali che conservano la ricchezza di una cultura, a quelli 
più innovatori, per contribuire a forgiare un mondo più umano e più giusto.  

- Animatori della comunicazione e della cultura, capaci di integrare le co-
noscenze acquisite e di gestire la complessità della comunicazione nell’azione 
pastorale d’insieme in una diocesi o in una istituzione religiosa attraverso la 
proposta di metodologie efficaci (dalla diagnosi, alla pianificazione, alla ge-
stione ed alla valutazione);.  

 
Competenze 

In corrispondenza ai profili professionali dei ambiti evidenziati (forma-
zione, informazione, produzione e animazione) si possono indicare quattro ti-
pologie di competenza: 

- Progettare processi di formazione e di docenza nell’ambito della comu-
nicazione religiosa, sulla base di una “riscoperta” del messaggio cristiano nelle 
forme comunicative attuali e, insieme, della comprensione critica del mondo 
della comunicazione sociale. 

- Comunicare in modo chiaro ed efficace la proposta cristiana e promuo-
vere un’immagine veritiera dell’azione della Chiesa e delle organizzazioni re-
ligiose, costruendo reti di collaborazione e di stima reciproca con gli operatori 
della comunicazione sociale. 

- Dirigere e coordinare iniziative editoriali attente ai valori umani e reli-
giosi, utilizzando tutte le forme di comunicazione tradizionali e attuali. 

- Progettare e gestire iniziative in grado di coordinare l’attività di una dio-
cesi o di una organizzazione religiosa dal punto di vista della comunicazione. 

 
Articolazione del Curricolo 

Al biennio di Licenza in Scienze della Comunicazione sociale, indirizzo 
Comunicazione pastorale, accedono gli studenti che hanno conseguito il Bac-
calaureato nello stesso indirizzo. 

L’organizzazione degli studi prevede l’offerta di corsi fondamentali e op-
zionali, di un seminario, di laboratori e tirocini, e la possibilità di compiere 
degli stage presso organizzazioni, centri di produzione e diocesi in Italia e 
all’estero. Una particolare importanza è attribuita alla realizzazione della tesi 
(dell’ordine di un centinaio di pagine) che potrà essere scritta nelle seguenti 
lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese. Anche in questo caso 
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valgono le regole in vigore per gli altri curricoli della FSC: sono quindi am-
messe anche tesi che contemplano la realizzazione di un prodotto multime-
diale, accompagnato da un testo che ne presenta e giustifica i contenuti e il 
metodo adottato (Cf. Ordinamenti FSC, art. 291 §1.1). 

 
Le attività accademiche per i 120 ECTS sono così ripartite: 

 
1. Attività formative di base (25 ECTS) 

CA0120. Filosofia della comunicazione (5 ECTS) 
CA0223. Comunicazione e educazione (5 ECTS) 
CA0321. Teorie sociali della comunicazione II (5 ECTS) 
CA1220. Economia dei media (5 ECTS) 
CA1221. Diritto dell’informazione e della comunicazione (5 ECTS) 

2. Attività formative caratterizzanti (38 ECTS) 
TA2521. Teologia e comunicazione II (5 ECTS) 
TA1721. Etica e deontologia dei media (5 ECTS) 
CA1219. Parlare in pubblico (5 ECTS) 
CA1025. Arti figurative e comunicazione religiosa (5 ECTS) 
EB0520. Letteratura moderna e contemporanea (5 ECTS) 
TA2522. Pastorale e comunicazione (4 ECTS) 
CA1020. Religione e media (5 ECTS)  
CA1024. Religione e media II (4 ECTS) 

3. Attività formative integrative (15 ECTS) 
CA0621. Editoria (5 ECTS) 
CA0520. Giornalismo II (5 ECTS) 
CA1216. Pianificazione e gestione della comunicazione nelle organizza-

zioni (5 ECTS) 
4. Lingua inglese (5 ECTS) 

CA0011 Inglese II (5 ECTS) 
5. Attività formative, a scelta dello studente:per 10 ECTS 

La scelta è tra i corsi seguenti o tra quelli attivati dalla Facoltà, oppure 
tra i corsi programmati da altre Facoltà dell’UPS: 

CA0422. Animazione della cultura e della comunicazione (3 ECTS) 
CA1022. Comunicazione e sviluppo (5 ECTS) 
CA1224. Comunicazione e politica (5 ECTS)  
CA1222. Comunicazione internazionale (5 ECTS) 
CA0910. Musica e comunicazione I (5 ECTS) 
CA1121. Teorie dello spettacolo (5 ECTS) 
CA0224. Opinione pubblica (3 ECTS) 
CA0310. Metodologia della ricerca positiva ed elementi di statistica (5 ECTS) 
CA0421. Metodologia della ricerca nell’ambito dei media (5 ECTS) 
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6. Tirocini, a scelta dello studente per almeno 13 ECTS 
CA0514. Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico II (5 ECTS) 
CA0815. Teoria e tecniche della comunicazione multimediale I - TV (5 ECTS) 
CA0816. Teoria e tecniche della comunicazione multimediale  II - Radio (5 ECTS) 
CA0915. Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico I (4 ECTS) 
CA1015. Teoria e tecniche del linguaggio televisivo I (4 ECTS) 
CA1218. Teoria e tecniche d. pianificazione e gestione di progetti in ambito 

comunicativo II (5 ECTS) 
7. Internship o stage aziendale (opzionale) 

CA1055. Tirocinio Internship: comunicazione pastorale (8 ECTS) 
Gli studenti che lo desiderano possono fare questo tirocinio, con il relativo ac-
credito di 8 ECTS nel proprio curricolo accademico; ma questi non contano per 
il completamento dei 120 ECTS necessari per ottenere il titolo di Licenza. 

8. Attività formative relative alla prova finale(14ECTS) 
CA0045. Seminario di II ciclo (3ECTS) 
Prova finale: Tesi (11ECTS) 
 

TERZO CICLO: DOTTORATO DI RICERCA 
Il terzo ciclo, il Dottorato di ricerca, si protrae per almeno due anni o 

quattro semestri (due semestri obbligatoriamente in sede). Esso abilita alla ca-
pacità di condurre studi e ricerche in maniera autonoma e sviluppa, contem-
poraneamente e in modo adeguato, le competenze richieste per la docenza 
universitaria nel settore della comunicazione sociale. Il ciclo comporta, per 
tutti e due i curricoli della FSC: 

- l’esame di una seconda lingua straniera; 
- il seminario di Dottorato (10 ECTS); 
- un’esperienza di didattica, con assistenza alla docenza (5 ECTS); 
- la stesura della dissertazione dottorale, con relativa difesa. 

Per quanto riguarda le aree di indagine per il terzo ciclo di studio la Fa-
coltà compie una precisa scelta: esse verteranno principalmente su Chiesa e 
comunicazione, media e mondo giovanile e/o popolare, comunicazione inter-
nazionale e interculturale, nuove tecnologie e comunicazione. 

Il terzo ciclo di studi si conclude con il conseguimento del titolo accade-
mico di Dottorato. 

 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

La FSC, da sola o in collaborazione con altre Facoltà e Dipartimenti, or-
ganizza corsi di specializzazione postgraduale di primo e secondo livello e 
corsi di aggiornamento, anche adottando metodologie di formazione a di-
stanza. I corsi si concludono con il corrispondente Diploma. 
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C) DISTRIBUZIONE DEI CORSI 
NEI DUE SEMESTRI DELL'ANNO 2014-2015 

 
PRIMO CICLO - Primo semestre 
 
CA0010. Inglese I (2,5 ECTS - N. Cavalleri)* 
CA0011. Inglese II (2,5 ECTS - P. Gonsalves)* 
CA0811. Teoria e tecniche del linguaggio informatico (1,5 ECTS - N. Iacoella)* 
1° anno 
CA0210. Introduzione alle scienze della comunicazione sociale (5 ECTS - F. Pa-

squaletti)  
CA0713. Teoria e tecniche del suono (4 ECTS - F. Pasqualetti)* 
CA0714. Teoria e tecniche dell’immagine (4 ECTS - T. Sardelli)* 
EB0111. Introduzione alla filosofia (5 ECTS - M. Mantovani) 
EB0510. Storia contemporanea (5 ECTS - F. Casella) 
EB1710. Psicologia generale (5 ECTS - P. Gambini) 
FA0930. Sociologia generale (5 ECTS - V. Orlando) 
TA2760. Introduzione al dogma e alla morale cristiana (5 ECTS - T. Doni) 
2° anno 
CA0044. Seminario di I ciclo (1,5 ECTS - M.E. Coscia)* 
CA0411. Sociologia dei processi culturali e comunicativi I (5 ECTS - E. Cepeda) 
CA0510. Giornalismo I (5 ECTS - R. Butera) 
CA0817. Teoria e tecniche della comunicazione in internet (4 ECTS - A. Giannasca)* 
CA1114. Teoria e tecniche del teatro (4 ECTS - T. Lewicki)* 
CA1115. Storia del teatro (4 ECTS - T. Lewicki-G. Rocca) 
CA1217. Teoria e tecniche della pubblicità (4 ECTS - S. Blasi) 
3° anno 
CA0111. Semiotica generale (5 ECTS - T. Lewicki) 
CA1212. Economia politica (5 ECTS - T. Salvaterra) 
EB0610. Pedagogia generale (5 ECTS - D. Grzadziel) 
FA0311. Filosofia morale (5 ECTS - G. Abbà) 
TA2520. Teologia della comunicazione (5 ECTS - A. Romano) 
Tirocini 
CA0915. Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico I (4 ECTS - P. Restuccia-C. 

Alvati)* 

3° Anno - Comunicazione Pastorale 
CA0010. Inglese I (2,5 ECTS - N. Cavalleri)* 
CA0044. Seminario di I ciclo (1,5 ECTS - M.E. Coscia)* 
CA0210. Introduzione alle scienze della comunicazione sociale (5 ECTS - F. Pa-

squaletti) 
CA0411. Sociologia dei processi culturali e comunicativi I (5 ECTS - E. Cepeda) 
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CA0510. Giornalismo I (5 ECTS - R. Butera) 
CA0713. Teoria e tecniche del suono (4 ECTS - F. Pasqualetti)* 
CA0714. Teoria e tecniche dell’immagine (4 ECTS - T. Sardelli)* 
CA0811. Teoria e tecniche del linguaggio informatico (1,5 ECTS - N. Iacoella)* 
CA0817. Teoria e tecniche della comunicazione in internet (4 ECTS - A. Giannasca)* 
CA1114. Teoria e tecniche del teatro (4 ECTS - T. Lewicki) * 
CA1212. Economia politica (5 ECTS - T. Salvaterra) 
CA1217. Teoria e tecniche della pubblicità (4 ECTS - S. Blasi) 
 
Secondo semestre 
CA0010. Inglese I (2,5 ECTS - N. Cavalleri)* 
CA0011. Inglese II (2,5 ECTS - P. Gonsalves)* 
CA0811. Teoria e tecniche del linguaggio informatico (1,5 ECTS - N. Iacoella)* 
1° anno 
CA0110. Storia della comunicazione (5 ECTS - R. Butera) 
CA0511. Teoria e tecniche di scrittura e comunicazione (3 ECTS - P. Restuccia)* 
CA0710. Storia del cinema (5 ECTS - C. Tagliabue) 

CA0713. Teoria e tecniche del suono (4 ECTS - F. Pasqualetti)* 
CA0714. Teoria e tecniche dell’immagine (4 ECTS - T. Sardelli)* 
CA0810. Linguaggi dei media (5 ECTS - M.E. Coscia)* 
DB0102. Teoria generale e sociologia del diritto (5 ECTS - M. Pitterova) 
TA1260. Ecclesiologia (5 ECTS - A. Atakpa) 
2° anno 
CA0044. Seminario di I ciclo (1,5 ECTS - M.E. Coscia)* 
CA0310. Metodologia della ricerca positiva ed elementi di statistica (5 ECTS - 

M.P. Piccini)* 
CA0320. Teorie sociali della comunicazione I (5 ECTS - T. Doni) 
CA0817. Teoria e tecniche della comunicazione in internet (4 ECTS - A. Giannasca)* 
CA0910. Musica e comunicazione I (5 ECTS - C. Alvati) 
CA1114. Teoria e tecniche del teatro (4 ECTS - T. Lewicki)* 
FA0510. Filosofia del linguaggio I (5 ECTS - C. Freni) 
3° anno 
CA0221. Psicologia della comunicazione sociale (5 ECTS - M. Gubinelli) 
EB0520. Letteratura moderna e contemporanea (5 ECTS - C. Freni) 
Tirocini 
CA0515. Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico I (4 ECTS - P. Springhetti-

P. Saccò)* 
CA1015. Teoria e tecniche del linguaggio televisivo I (4 ECTS - E. Cassanelli)* 
CA1225. Teoria e tecniche della pianificazione e gestione di progetti in ambito 

comunicativo I (4 ECTS - T. Salvaterra-A. Lobo)* 
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3° anno - Comunicazione Pastorale 
CA0010. Inglese I (2,5 ECTS - N. Cavalleri)* 
CA0044. Seminario di I ciclo (1,5 ECTS - M.E. Coscia)* 
CA0110. Storia della comunicazione (5 ECTS - R. Butera)  
CA0221. Psicologia della comunicazione sociale (5 ECTS - M. Gubinelli) 
CA0320. Teorie sociali della comunicazione I (5 ECTS - T. Doni) 
CA0515. Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico I (4 ECTS - P. Springhetti-

P. Saccò)* 
CA0713. Teoria e tecniche del suono (4 ECTS - F. Pasqualetti)* 
CA0714. Teoria e tecniche dell’immagine (4 ECTS - T. Sardelli)* 
CA0811. Teoria e tecniche del linguaggio informatico (1,5 ECTS - N. Iacoella)* 
CA0817. Teoria e tecniche della comunicazione in internet (4 ECTS - A. Giannasca)* 
 
SECONDO CICLO 
Licenza in Scienze della Comunicazione sociale 
Primo Semestre 
CA0011. Inglese II (2,5 ECTS - P. Gonsalves)* 
Attività formative comuni a tutte le specializzazioni 
CA0045. Seminario di II ciclo (3 ECTS - E. Cepeda-T. Lewicki T.-A. Lobo)* 
CA0120. Filosofia della comunicazione (5 ECTS - C. Nanni) 
CA1216. Pianificazione e gestione della comunicazione nelle organizzazioni (5 

ECTS - A. Agostinelli) 
CA1220. Economia dei media (5 ECTS - R. Gisotti) 
Attività formative caratterizzanti la specializzazione 
CA0421. Metodologia della ricerca nell'ambito dei media (5 ECTS - M.P. Piccini) 
CA0422. Animazione della cultura e della comunicazione (3 ECTS - T. Doni) 
CA0520. Giornalismo II (5 ECTS - P. Springhetti) 
CA0353. Tirocinio: Teoria e tecniche di ricerca I (6 ECTS - M.P. Piccini)* 
CA0514. Tirocinio: Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico II (5 ECTS - V. 

Sammarco-P Sparaci)* 
CA0815. Tirocinio: Teoria e tecniche della comunicazione multimediale I (5 ECTS 

- E. Cassanelli)* 
CA0855. Tirocinio: Produzione multimediale - TV (5 ECTS - E. Cassanelli)* 
CA0856. Tirocinio: Produzione multimediale - Radio (5 ECTS - C. Alvati)* 
CA0915. Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico I (4 ECTS - P. Restuccia-C. 

Alvati) 
CA1219. Parlare in pubblico (5 ECTS - S. Blasi-G. Saija) 
Corsi monografici 
CA0730. Corso Monografico di Storia del cinema (3 ECTS - R. Butera) 
Attività speciale (1 ECTS): 20 ottobre 2014, Religion Today Film Festival 
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Secondo Semestre 
CA0011. Inglese II (2,5 ECTS - P. Gonsalves)* 
Attività formative comuni a tutte le specializzazioni 
CA0223. Comunicazione e educazione (5 ECTS - P. Gonsalves) 
CA0321. Teorie sociali della comunicazione II (5 ECTS - E. Cepeda) 
CA1020. Religione e media I (5 ECTS - F. Lever) 
CA1022. Comunicazione e sviluppo (5 ECTS - F. Pasqualetti) 
FA0530. Retorica e comunicazione (5 ECTS - G. Abbà) 
TA1721. Etica e deontologia dei media (5 ECTS - R. Butera-I. Maffeis) 
Attività formative caratterizzanti la specializzazione 
CA0310. Metodologia della ricerca positiva ed elementi di statistica (5 ECTS - 

M.P. Piccini) 
CA0910. Musica e comunicazione I (5 ECTS - C. Alvati) 
CA0522. Giornalismo III (3 ECTS - V. Sammarco) 
CA0920. Musica e comunicazione II (5 ECTS - M. Viola) 
CA1015. Teoria e tecniche del linguaggio televisivo I (4 ECTS - E. Cassanelli) 
CA1025. Arti figurative e comunicazione religiosa (5 ECTS - R. Scardella) 
CA1222. Comunicazione internazionale (5 ECTS - A. Lobo) 
EB0520. Letteratura moderna e contemporanea (5 ECTS - C. Freni) 
CA0252. Tirocinio professionale: Internship - Teoria e ricerca (8 ECTS - E. Cepeda) 
CA0354. Tirocinio: Teoria e tecniche di ricerca II (6 ECTS - M.P. Piccini-A. Lobo) 
CA0653. Tirocinio professionale: Internship - Giornalismo e Editoria (7 ECTS - R. 

Butera) 
CA0816. Tirocinio: Teoria e tecniche della comunicazione multimediale II (5 

ECTS - C. Alvati-P. Restuccia)* 
CA0854. Tirocinio: Produzione multimediale - Internet (5 ECTS - P. Sparaci-F. Lever) 
CA1015. Teoria e tecniche del linguaggio televisivo I (4 ECTS - E. Cassanelli) 
CA1054. Tirocinio professionale: Internship - Media per le comunità (7 ECTS - C. 

Alvati-E. Cassanelli-M. Mantovani) 
CA1218. Tirocinio: Teoria e tecniche della pianificazione e gestione di progetti in 

ambito comunicativo II (5 ECTS - M. Coscia)* 
Corsi monografici 
CA0630. Corso Monografico di Giornalismo e Editoria (3 ECTS - G. Costa) 

 
TERZO CICLO 
Dottorato in Scienze della Comunicazione sociale 
CA0043. Seminario di dottorato (10 ECTS - P. Gonsalves-E. Cepeda) 
C0005.    Tirocinio didattico per il Dottorato (5 ECTS - Docente assegnato dal 

Consiglio di Facoltà) 
 
------------------------- 
I seminari i tirocini e i corsi contrassegnati con * sono riservati agli studenti della FSC. 
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I 
SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE 

IN PSICOLOGIA CLINICA (SSSPC) 
  
A. INDOLE E ORGANIZZAZIONE 
1. Finalità e impostazione 

La Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università 
Pontificia Salesiana (SSSPC-UPS) offre un percorso formativo per psicologi 
laureati ed abilitati all’esercizio della professione che intendono formarsi alla 
psicologia clinica ed alla psicoterapia.  

La Scuola si inserisce nella Facoltà di Scienze dell’Educazione (FSE) come 
corso di specializzazione che rilascia un diploma di secondo grado (Statuti UPS, 
art. 108; Ordinamenti art. 192, 4.1 e 5). In linea con le finalità della FSE, intende 
favorire una qualificata tutela e promozione della salute mentale e una efficace 
realizzazione della terapia dei disturbi psichici, sia in persone singole che in sistemi 
educativi (famiglia, scuola, etc.); mira anche a promuovere, in campo psicologico, 
l’integrazione tra teoria e prassi nelle attività accademiche e la sperimentazione di 
nuove procedure di azione e di intervento, di tipo preventivo e terapeutico. 

La Scuola segue un modello umanistico-personalistico, con un approccio 
integrato che si focalizza principalmente sugli orientamenti “esperienziale”, “ana-
litico-transazionale”, “cognitivo”, “interpersonale” e “psicodinamico”. Il modello 
teorico/clinico dell’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva, elaborato negli anni 
dal prof. Pio Scilligo ed i suoi collaboratori, costituisce oggi un riferimento centra-
le della scuola in quanto in linea con l’anzidetto approccio integrato. I principi 
guida della Scuola sono: la centralità della persona (i modelli psicologici sono 
strumenti al servizio della persona) e del suo essere agente (il cambiamento è nelle 
mani del paziente, non del terapeuta); il rispetto della libertà di ciascuno e della 
sua responsabilità nei confronti di sé e degli altri (è possibile cambiare intervenen-
do sui condizionamenti di natura genetica e contestuale). In ultima analisi, la 
Scuola propone la costruzione di un intervento clinico centrato sulla persona, co-
creatrice delle modalità di intervento e responsabile del proprio processo di 
cambiamento.  
2. Programma e organizzazione 
 Il corso quadriennale viene attivato ogni anno. 
 Per ogni singolo anno gli argomenti sono strutturati in corsi svolti con modalità 
seminariale, attraverso letture, discussioni e contributi dei singoli partecipanti. 
 Tenuto conto dello scopo del corso sono previste esperienze su se stessi 
attraverso: 
 - esercitazioni sulle tecniche terapeutiche; 
 - partecipazione alle dinamiche di gruppo di tipo esperienziale; 
 - esercizi di supervisione. 
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 In incontri di fine settimana sono offerte 150 ore di lezione. Altre 100 ore sono 
organizzate attraverso letture guidate e verificate nel gruppo degli iscritti al corso. 
 Individualmente ed in piccoli gruppi sono svolte altre attività per un numero 
complessivo di 150 ore di lavoro. Tali attività, debitamente verificate e verbaliz-
zate, sono controllate dai responsabili del corso lungo tutto l'arco dell'anno ac-
cademico. 
 Il Gruppo Gestore (GG) della Scuola programma attività pratiche e di su-
pervisione in istituzioni, a norma di legge. 
 La frequenza è obbligatoria e necessaria per poter conseguire il Diploma. 

La Scuola è in grado di fornire agli allievi del III e del IV anno, con la su-
pervisione dei docenti, attività di pratica clinica, grazie alla presenza del Centro 
Clinico della Scuola stessa. 

In aggiunta, la Scuola offre al territorio (a costi molto contenuti), con la parte-
cipazione di alcuni specializzandi, “gruppi esperienziali”, condotti da due Psicote-
rapeuti, di cui almeno uno Docente della Scuola,con una prospettiva clinica in 
senso lato ed in un’ottica di intervento preventivo ed educativo. 
 
3. Ammissione 
 Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione i laureati in psicologia (laurea 
specialistica o quinquennale). 
 L'ammissione (a numero chiuso), oltre ai requisiti comuni della FSE, prevede 
il superamento di un esame scritto e di un colloquio con due docenti della Scuola. 
 Ai candidati si richiede una conoscenza funzionale della lingua inglese. 
 Per l’ammissione all’esame è prevista una tassa di Euro 40,00. 
 
4. Esami e diploma 
 Ogni anno si verifica il profitto nelle attività attraverso i corrispondenti esami; 
alla fine del ciclo di studi è previsto un esame finale e la discussione critica dei 
lavori svolti dal candidato, secondo modalità indicate dal GG. 
 A conclusione del Corso è conferito un Diploma di specializzazione, purché i 
partecipanti abbiano soddisfatto le esigenze del programma e sia positivo il giudizio 
del GG sulle capacità professionali e personali degli specializzandi. 
 
5. Direzione 
 Responsabile della Scuola è la FSE in collaborazione con l'Istituto di Psi-
cologia dell'Educazione, che gestisce la Scuola attraverso un Gruppo Gestore, 
composto dai Proff. Paolo Gambini (Decano FSE), Susanna Bianchini, Maria 
Luisa De Luca, Carla de Nitto, Antonio Dellagiulia (Direttore dell’Istituto di 
Psicologia), Rita Inglese, Cinzia Messana, Maria I. Scoliere, e da un allievo della 
Scuola. Direttore della Scuola e Coordinatore del Gruppo Gestore è la prof.ssa 
Cinzia Messana. 
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6. Tasse di iscrizione e di partecipazione 
 Le tasse annuali sono complessivamente di Euro 3.530,00, ripartite in una 
tassa di iscrizione di Euro 1.500,00 e in tasse di partecipazione alle attività 
costitutive del corso di Euro 2.030,00 annue, dilazionabili in 7 rate. 
 
7. Validità del titolo 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in data 
18 Novembre 1994, ha decretato l’equipollenza del diploma di Psicologia Clinica 
rilasciato dalla Pontificia Università Salesiana al corrispondente titolo accademico 
rilasciato dalle università italiane (Decreto MURST del 18.11.1994, G.U. del 
7.12.1994): 
 «Il diploma rilasciato dalla Scuola Superiore di Psicologia Clinica della 
Pontificia Università Salesiana è considerato equivalente, ai fini dell'esercizio 
dell'attività psicoterapeutica, al corrispondente titolo accademico rilasciato dalle 
università italiane». 
 
B. RATIO STUDIORUM 
 
PRIMO ANNO 
 Il primo anno è indirizzato ad introdurre i partecipanti alle questioni fonda-
mentali inerenti la formazione psicoterapeutica e a fornire loro conoscenze te-
oriche e competenze operative per la conduzione del colloquio psicologico. 

1. Obiettivi 
1.1. Informazione sugli aspetti di base della psicologia in funzione terapeu-

tica 
1.2. Informazione e sensibilizzazione circa gli aspetti teorici della psicotera-

pia 
1.3. Promozione delle principali competenze terapeutiche di base 
1.4. Abilitazione, nelle situazioni diadiche, all'uso delle tecniche terapeutiche 
1.5. Promozione di esperienze su se stessi 

2. Contenuti 
2.1. Parte teorica: 250 ore 
 2.1.1. Presentazione della SSSPC 

2.1.2. Il ruolo e la preparazione del terapeuta 
2.1.3. La teoria e la prassi nella tutela della salute e nella psicoterapia 
2.1.4. Interpretazione dei disturbi psichici e prassi terapeutica  

2.2. Parte operativa: 100 ore 
 2.2.1. Competenze per l'autoesplorazione 
 2.2.2. Competenze e tecniche per la modifica del comportamento 
 2.2.3. Tecniche cognitive complesse 
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2.3. Parte esperienziale: 50 ore 
 È volta ad offrire ai partecipanti al corso la possibilità di avviare un pro-
cesso esperienziale su se stessi tramite incontri e dinamiche di gruppo. 
2.4. Attività elettiva in accordo con il Direttore della Scuola. 

 
SECONDO ANNO 
 Il secondo anno è indirizzato al perfezionamento, da parte dei partecipanti, 
delle competenze terapeutiche precedentemente acquisite, alla conoscenza dei 
modelli interpersonali di intervento, alla conoscenza dei disturbi depressivi e 
all'abilitazione e all'uso dei test psicodiagnostici. 
 

1. Obiettivi 
1.1. Ampliamento delle conoscenze sugli aspetti di base della psicologia 

in funzione terapeutica 
1.2. Ampliamento e potenziamento del repertorio di competenze terapeutiche 
1.3. Acquisizione delle abilità per la conduzione dell'intervista in funzione 

della concettualizzazione e della valutazione del problema clinico 
1.4. Acquisizione delle conoscenze concernenti la depressione e delle 

competenze riguardanti l'analisi e il trattamento relativo 
1.5. Abilitazione all'uso dei test psicodiagnostici 
1.6. Promozione di esperienze su se stessi 

 

2. Contenuti 
2.1. Parte teorica: 250 ore 

2.1.1. Questioni monografiche di psicologia clinica 
2.1.2. Riepilogo delle principali competenze terapeutiche e loro utilizza-

zione ed integrazione nella relazione di aiuto 
2.1.3. Disturbi depressivi 

2.2. Parte operativa: 100 ore 
2.2.1. Strumenti psicodiagnostici strutturati in funzione degli obiettivi 

della SSSPC 
2.2.2. Inventari e questionari concernenti i disturbi 
2.2.3. Piste di lettura del DSM-IV  e del DSM 5 (valore, significato, possibile 

utilizzazione) 
2.2.4. Colloquio clinico 
2.2.5. Perizia psicologica 

2.3. Parte esperienziale: 50 ore 
 È volta ad offrire ai partecipanti al corso la possibilità di proseguire il pro-
cesso esperienziale su se stessi tramite incontri e dinamiche di gruppo. 
2.4. Attività elettiva in accordo con il Direttore della Scuola. 
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TERZO ANNO 
 Il terzo anno è indirizzato ad esaurire la panoramica relativa ai disturbi del-
l'età adulta e a presentare una rassegna sistematica dei principali disturbi del-
l'età evolutiva. Inoltre esso mira a fornire ai partecipanti al corso le compe-
tenze per operare nei sistemi di riferimento (scuola e famiglia), in senso sia 
preventivo che curativo. 
 
1. Obiettivi 

1.1. Consolidamento del repertorio di competenze terapeutiche e scelta di 
uno stile terapeutico 

1.2. Consolidamento delle abilità riguardanti l'uso dei test psicodiagnostici 
1.3. Acquisizione di una metodologia per la conduzione dei casi 
1.4. Sviluppo delle competenze concernenti la conduzione di gruppi espe-

rienziali 
1.5. Ampliamento delle conoscenze concernenti i modelli psicodinamici, evolu-

tivi, interpersonali e cognitivo-comportamentali e loro integrazione 
1.6. Acquisizione di conoscenze e strategie per il trattamento del singolo 

in rapporto ai sistemi di riferimento (scuola e famiglia) 
1.7. Promozione di esperienze su se stessi 

 
2. Contenuti 
2.1. Parte teorica: 250 ore 

2.1.1. Questioni monografiche sui modelli di intervento 
2.1.2. Metodologia nello studio dei casi 
2.1.3. Disturbi dell'età adulta: secondo la prospettiva cognitivo-sociale 
2.1.4. Consulenza familiare. Metodologia, teoria e prassi, programmi di 

sviluppo 
2.1.5. Consulenza scolastica. Ruolo dello psicologo scolastico; rapporto 

con insegnanti e genitori; elaborazione di progetti per la prevenzione 
e la gestione del ricupero del disagio scolastico 

2.2. Parte operativa: 100 ore 
2.2.1. Competenze per l'impostazione e la conduzione dei casi 
2.2.2. Competenze per l'analisi ed il trattamento dei disturbi oggetto di studio 
2.2.3. Competenze per l'analisi del sistema familiare 
2.2.4. Competenze per l'elaborazione di programmi di prevenzione e di 

sviluppo 
2.2.5. Metodologia dela ricerca 

2.3. Parte esperienziale: 50 ore 
 È volta ad offrire ai partecipanti al corso un completamento del processo 
esperienziale su se stessi tramite incontri e dinamiche di gruppo. 
2.4. Attività elettiva in accordo con il Direttore della Scuola. 
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QUARTO ANNO 
 Il quarto anno è indirizzato a promuovere nei partecipanti al corso la scelta 
e il consolidamento di uno stile terapeutico e a facilitare il contatto con la 
prassi, tramite esperienze di tirocinio presso enti o istituzioni riconosciuti. 

 
1. Obiettivi 

1.1. Consolidamento di uno stile terapeutico 
1.2. Consolidamento di una metodologia nello studio dei casi 
1.3. Acquisizione di conoscenze e strategie per l'elaborazione di piani o 

progetti di azione in ambito psicosociale 
1.4. Conseguimento di una accurata autoconoscenza in funzione del rap-

porto psicoterapeutico 
 

2. Contenuti 
2.1. Parte teorica: 250 ore 

2.1.1. Legislazione e sistema sanitario 
2.1.2. Presentazione di modelli per la formazione del personale socio-sa-

nitario 
2.1.3. Linee guida nell'elaborazione di piani e progetti di azione in ambito 

psicosociale 
2.1.4. Disturbi della personalità, disturbi affettivi e sindromi cliniche gravi 
2.1.5. Elementi di farmacologia 
 

2.2. Parte operativa: 100 ore 
2.2.1. Studio sistematico di casi clinici con supervisione 
2.2.2. Partecipazione attiva alla pianificazione e alla realizzazione di piani 

e progetti di azione in ambito psicosociale 
2.2.3. Conduzione di training indirizzati alla formazione del personale so-

cio-sanitario 
 

2.3. Parte esperienziale: 50 ore 
 È volta ad offrire ai partecipanti al corso un completamento del processo espe-
rienziale su se stessi tramite incontri e dinamiche di gruppo e lavoro individuale. 
Particolarmente, tramite quest'ultimo, i partecipanti possono incrementare l’auto-
conoscenza in funzione dell'espletamento dell'attività psicoterapeutica. 

 
2.4. Attività elettiva in accordo con il Direttore della Scuola. 
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C. DOCENTI 2014-2015 
 
AMMANITI MASSIMO 
ANDOLFI MAURIZIO 
ATTILI GRAZIA 
AVALLONE FRANCESCO 
BARRECA SERENA 
BASTIANELLI LAURA 
BERGERONE CHIARA 
BIANCHINI SUSANNA 
CARDETI ERIKA 
CARLESIMO GIOVANNI 
CAROZZA ELEONORA 
CERIDONO DAVIDE 
CINQUEGRANA ISABELLA 
D’AVERSA CLAUDIA 
DAZZI NINO 
DEIANA LUCA 
DELLAGIULIA ANTONIO 
DE LUCA MARIA LUISA 
DE NITTO CARLA 
FERRI ROSA 
FERRO MARIA 
FRUTTERO LUCIA 
GAMBINI PAOLO 
GIACOMETTO ROSANNA 
GIORDANO FRANCESCA 
GUBINELLI MASSIMO 
INGLESE RITA 
LIOTTI GIOVANNI 
LIVERANO ANTONELLA 
LOI ELISABETTA 
LORIEDO CAMILLO 

LUCARINI VINCENZO 
LUCCHESE FRANCO 
LUCCI GIULIANA 
MASTRANGELO M. ELENA 
MASTROMARINO RAFFAELE 
MESSANA CINZIA 
MELOGNO SERGIO 
MILIZIA MARIA 
NANNI CARLO 
PALUMBIERI SABINO 
PAZZAGLIA ELENA 
POSA FRANCESCA 
PUGLISI-ALLEGRA STEFANO 
QUINZI GABRIELE 
RICCI ALESSANDRO 
RICCI CARLO 
RICCIOLI EMILIO 
ROSSO MILENA 
RUGGIERO GIUSEPPE 
SASSAROLI SANDRA 
SCHIETROMA SARA 
SCOLIERE MARA 
SENESI ANNACARLA 
SOLANO LUIGI 
SOLOMON ROGER M. 
TAURIELLO SILVIA 
TOSI M. TERESA 
VASALE MASSIMO 
VILLA GIORGIO 
ZAVATTINI GIULIO CESARE 
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D. CALENDARIO DELLE LEZIONI 2013-2014  
I Anno: 
 
 24-25 X 2014 
 14-15; 28-29 XI 2014 
 12-13 XII 2014 
 9-10; 23-24 I 2015 
 6-7; 20-21 II 2015 
 13-15; 27-28 III 2015 
 10-11 IV 2015 
 8-9; 29-30 V 2015 
 12-13 VI 2015 
II Anno: 
 26-27 IX 2014 
 10-11; 24-25 X 2014 
 14-15; 28-29 XI 2014 
 12-13 XII 2014 
 9-10; 23-24 I 2015 
 6-7 II 2015 
 13-15 III 2015 
 10-11 IV 2015 
 8-9; 29-30 V 2015 
 5-6 VI 2014 

III Anno: 
 12-13; 27 IX 2014 
 10-11; 25 X 2014 
 14-15; 28-29 XI 2014 
 12-13; 20 XII 2014 
 9-10; 23-24 I 2015 
 7; 20-21 II 2015 
 7; 13-15; 27-28 III 2015 
 17-18 IV 2015 
 8-9; 29-30 V 2015 
 12-13 VI 2015 
IV Anno: 
 12-13; 27 IX 2014 
 10-11; 25 X 2014 
 14-15; 28-29 XI 2014 
 12-13; 20 XII 2014 
 9-10; 23-24 I 2015 
 7; 20-21 II 2015 
 7; 13-15; 27-28 III 2015 
 17-18 IV 2015 
 8-9; 29-30 V 2015 
 5-6 VI 2015 

 

Sono incluse le maratone ordinarie e le giornate teoriche. Il 13-15 marzo ci 
saranno le giornate cliniche internazionali per tutti gli anni. 

Il 23-24 gennaio ci saranno le giornate teoriche per tutti gli anni. L'11 aprile è 
il sabato teorico per il 1° e 2° anno. Il 18 aprile è il sabato teorico per il 3° e 4° 
anno. Tutti gli anni avranno il venerdi teorico il 29 maggio. 

 

Orario: Venerdì: 8.55-13; 14.10-19.00 e Sabato: 8.55-13.00; 14.10-18.15 
 

Tutte le attività sopra elencate fanno parte del monte ore obbligatorio di 
esperienza, didattica e supervisione. 

L’orario dettagliato degli incontri e i contenuti specifici insieme alle biblio-
grafie sono presentati negli opuscoli Programma Didattico-Formativo specifici 
per ogni anno di formazione. Il Programma di formazioneviene consegnato agli 
allievi all'inizio del corso di lezioni. 

 

Contatti e-mail: 
Segreteria della scuola: ssspc@unisal.it 
Direzione della scuola:  dirssspc@unisal.it 
Centro Clinico della SSSPC-UPS: centroclinico.ssspc@unisal.it 
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II 
CORSI DI LINGUE 

 
1. Informazioni generali 

Tra le discipline ausiliarie (obbligatorie o opzionali) vi sono anche i corsi 
di lingue. 

L’italiano è la lingua usata nei corsi accademici; pertanto la sua conoscen-
za è indispensabile, e deve essere attestata da apposito esame. 

La conoscenza del latino e del greco classico costituisce un presupposto 
per l’iscrizione alle Facoltà di Teologia, Diritto Canonico, Filosofia, Lettere 
cristiane e classiche. Per questo gli studenti sono obbligati a frequentare i ri-
spettivi corsi in base agli ordinamenti delle singole Facoltà. I corsi si conclu-
dono con un esame e relativa valutazione. 

Le lingue moderne – francese, inglese, spagnolo, tedesco – devono essere 
conosciute in base agli Ordinamenti delle singole Facoltà. La loro conoscenza 
deve essere attestata da apposito esame. 

L’Università Pontificia Salesiana, tramite la Facoltà di Lettere cristiane e 
classiche, promuove e coordina tali corsi per coloro che ne abbiano bisogno 
secondo quanto indicato a suo luogo tramite la Segreteria Generale. 

Saranno attivati i corsi che avranno raggiunto un numero minimo di 7-8 
studenti. La frequenza è obbligatoria per almeno 2/3 delle lezioni previste. 

La tassa di iscrizione deve essere versata presso la Segreteria Generale al 
momento dell’iscrizione. 

 
1. Lingua italiana 
 Coordinatore: Prof. Antonio Paolo FRASSANITO 

 
Due sono le offerte formative predisposte dall’Università per un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana: corsi intensivi durante il periodo estivo, e 
durante i due semestri dell’anno accademico, in modo da permettere l’appren-
dimento e il perfezionamento dell’italiano dal livello 0 al livello B1 secondo il 
Quadro Europeo di Riferimento. 

 
Corso estivo intensivo di lingua italiana 

In preparazione all’imminente partecipazione degli studenti alle lezioni 
universitarie, il corso privilegia il momento comunicativo, permettendo di 
esercitare praticamente le quattro abilità linguistiche. Vengono proposte rifles-
sioni grammaticali ed esercizi di scrittura, lettura e comprensione di testi 
autentici. 
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Gli insegnanti, tutti laureati, hanno seguito corsi di formazione per  l’in-
segnamento dell’italiano come lingua straniera, e utilizzano libri di testo fra i 
più moderni ed efficaci. 

Il percorso linguistico e strutturale di ogni classe viene stabilito dopo i test 
iniziali, e si svolge al mattino dal lunedì al venerdì, per complessive 103 ore. 

In alcuni sabati, gli studenti possono partecipare a delle visite della città di 
Roma, a carattere culturale e artistico in particolare, con una guida specializzata. 

Alla fine del corso, previo esame scritto e orale, viene rilasciato un certifi-
cato di frequenza con un’attestazione del livello raggiunto e i crediti maturati. 
 
Corsi semestrali di lingua italiana 

I corsi si rivolgono a chiunque ne abbia bisogno, in particolare agli stu-
denti dell’università che non hanno ancora raggiunto una conoscenza della 
lingua italiana e che quindi non hanno superato la prova di lingua italiana pri-
ma dell’inizio dell’anno accademico (è richiesta una conoscenza dell’italiano 
pari al livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento). 

Particolare importanza viene attribuita allo sviluppo della comprensione del 
parlato e alla capacità di sintesi orale e scritta, tale da permettere una più agevole 
partecipazione alle lezioni universitarie. È previsto un corso di 60 ore con 2 
appuntamenti settimanali per gli studenti dal livello A1 al livello A2/B1 del 
Quadro Europeo di Riferimento. 

A questi corsi sono ammessi anche gli studenti che non hanno superato la 
prova di lingua italiana prima dell’inizio dell’anno accademico, che richiede 
una conoscenza dell’italiano pari al livello B1 del Quadro Europeo di Riferi-
mento. 

Gli incontri preliminari con gli studenti interessati, durante i quali si svol-
geranno anche i test di livello, sono segnalati da appositi annunci dalla Segre-
teria Generale. 

 
2. Lingua francese, inglese, tedesca e spagnola 

 Coordinatrice: Prof.ssa Franca FRIONI – Training club 
 

Durante l’anno accademico sono assicurati i corsi di lingua francese, in-
glese, tedesca e spagnola da parte del Training club di Roma con docenti di 
madre lingua. La frequenza ai singoli corsi è determinata dagli Ordinamenti 
delle singole Facoltà. Appositi annunci circa le date di inizio corsi sono 
realizzati dalla Segreteria Generale. L’attivazione dei corsi richiede un 
minimo di 7-8 partecipanti. 

I corsi sono programmati in base al livello di conoscenza previa sia nel 
primo che nel secondo semestre di ogni anno accademico. L’attestato di fre-
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quenza è rilasciato allo studente che abbia frequentato almeno i 2/3 delle 
lezioni e sostenuto l’esame finale. 
 
Corso di lingua francese 

Il corso offre le competenze elementari per una comprensione essenziale 
della lingua francese, secondo le quattro principali abilità linguistiche: ascolta-
re e comprendere, leggere, scrivere e parlare. È prevista una vasta tipologia di 
attività individuali e di gruppo. Il programma specifico e i sussidi vengono 
presentati all’inizio del corso. 

Sono previsti due livelli che comprendono attività grammaticali e comuni-
cative, allo scopo di guidare ad una comprensione adeguata dei documenti 
richiesti da una qualificazione universitaria. 
 
Corso di lingua inglese 

Il corso è orientato a sviluppare le competenze linguistiche di base: com-
prendere, parlare, leggere e scrivere, attraverso dialoghi, simulazioni di situa-
zioni, letture di testi su argomenti di attualità, ecc. Il programma specifico e i 
sussidi vengono presentati all’inizio del corso. 

Sono previsti due livelli in modo da consolidare le competenze linguisti-
che già acquisite in vista di una comprensione più adeguata e un’espressione 
più fluente. 
 
Corso di lingua tedesca 

Il corso offre le competenze elementari per una conoscenza essenziale 
della lingua tedesca secondo le principali abilità linguistiche: ascoltare e com-
prendere, leggere, scrivere e parlare. È prevista una vasta tipologia di attività 
individuali e in gruppo. 

Ciascuno dei due livelli previsti implica un programma specifico che è 
condiviso all’inizio del corso insieme alla segnalazione dei sussidi didattici. 
 
Corso di lingua spagnola 

Il corso offre le competenze necessarie per una conoscenza adeguata della 
lingua spagnola secondo le principali abilità linguistiche: ascoltare e com-
prendere, leggere, scrivere e parlare. È prevista una vasta tipologia di attività 
individuali e in gruppo. 

Anche per questa lingua sono previsti due livelli; implicano un program-
ma specifico che è condiviso all’inizio del corso; in quel contesto si indicano 
anche i sussidi che saranno valorizzati. 
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SETTEMBRE 2014 
 
1 L Inizio delle iscrizioni 

Inizio esami della Sessione Autunnale 
2 M  
3 M  
4 G  
5 V  
6 S Prova di ammissione per il curricolo di Psicologia - 2° ciclo 
7 D 23ª del tempo ordinario 
8 L Prova di ammissione per il curricolo di Psicologia – 2° ciclo 

Prova di ammisione al 1° ciclo della FSC 
9 M  

10 M  
11 G  
12 V  
13 S  
14 D 24ª del tempo ordinario 
15 L  
16 M  
17 M  
18 G  
19 V  
20 S  
21 D 25ª del tempo ordinario 
22 L  
23 M  
24 M  
25 G  
26 V Fine dei corsi estivi di Italiano, Latino e Greco 
27 S  
28 D 26ª del tempo ordinario 
29 L  
30 M  



244 CALENDARIO DELLE LEZIONI 

OTTOBRE 2014 

1 M  
2 G Prova di ammisione alla SSSPC 
3 V Giornata di introduzione per tutti i nuovi immatricolati 
4 S Si chiude la sessione autunnale degli esami, eccetto che per gli esami di 

Baccalaureato e di Licenza che potranno svolgersi nel pomeriggio fino 
al 17 ottobre 2014 

5 D 27ª del tempo ordinario 
  INIZIO DEL I SEMESTRE 
6 L Lezione 
7 M Lezione 
8 M Lezione 
9 G Lezione 

10 V Lezione – Scade il termine definitivo delle immatricolazioni ed iscri-
zioni al I semestre, e della consegna del «Piano di studio» 

11 S  
12 D 28ª del tempo ordinario 
13 L Lezione 
14 M Lezione 
15 M Lezione 
16 G Lezione 
17 V Lezione 
18 S  
19 D 29ª del tempo ordinario 
20 L Lezione - Inizio corsi di lingue 

Scade il termine per la presentazione delle domande di dispense da 
discipline, esami, ecc. dell'anno in corso 

21 M Lezione 
22 M Lezione 
23 G Solenne Inaugurazione dell'anno accademico: 

Ore 9,30: S. Messa dello Spirito Santo 
Ore 11,00: Atto accademico 

24 V Lezione 
25 S  
26 D 30ª del tempo ordinario 
27 L Lezione 
28 M Lezione 
29 M Lezione 
30 G Lezione 
31 V Lezione 
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NOVEMBRE 2014 
 
1 S Solennità di tutti i Santi 
2 D 31ª del tempo ordinario 
3 L Lezione 
4 M Lezione 
5 M Lezione – Senato 
6 G Lezione 
7 V Lezione  
8 S  
9 D 32ª del tempo ordinario 

10 L Lezione 
11 M Lezione 
12 M Lezione – Giornata dei curricoli 
13 G Lezione 
14 V Lezione  
15 S  
16 D 33ª del tempo ordinario 
17 L Lezione 
18 M Lezione 
19 M Lezione 
20 G Lezione 
21 V Lezione 
22 S  
23 D Solennità di N.S. Gesù Cristo Re 
24 L Lezione 
25 M Lezione 
26 M Lezione 
27 G Lezione 
28 V Lezione 
29 S  
30 D 1ª Avvento 
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DICEMBRE 2014 
 
1 L Lezione 
2 M Lezione 
3 M Lezione – Senato 
4 G Lezione 
5 V Lezione 
6 S  
7 D 2ª Avvento 
8 L Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
9 M Lezione 

10 M Lezione 
11 G Lezione 
12 V Lezione 
13 S  
14 D 3ª Avvento 
15 L Lezione 
16 M Lezione 
17 M Lezione 
18 G Lezione 
19 V Lezione - Scade il termine per presentare le domande per gli esami della 

sessione invernale 
20 S  
21 D 4ª Avvento 
22 L Vacat 
23 M Vacat 
24 M Vacat 
25 G Solennità del Natale del Signore 
26 V S. Stefano  
27 S  
28 D S. Famiglia 
29 L Vacat 
30 M Vacat 
31 M Vacat 
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GENNAIO 2015 
 
1 G Solennità della S. Madre di Dio 
2 V Vacat 
3 S  
4 D  
5 L Vacat 
6 M Solennità dell’Epifania del Signore 
7 M Lezione 
8 G Lezione 
9 V Lezione 

10 S  
11 D Battesimo del Signore 
12 L Lezione 
13 M Lezione 
14 M Lezione - Scade il termine per la consegna delle Esercitazioni di 

Baccalaureato, Licenza e Diploma da parte degli studenti che intendono 
sostenere l'esame nella sessione invernale  

15 G Lezione  
16 V Lezione - Fine lezioni del primo semestre 
17 S  
18 D 2ª del tempo ordinario 
19 L  
20 M  
21 M Esami della sessione invernale 
22 G  
23 V  
24 S  
25 D 3ª del tempo ordinario 
26 L  
27 M  
28 M  
29 G  
30 V  
31 S Solennità di S. Giovanni Bosco 
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FEBBRAIO 2015 
 
1 D 4ª del tempo ordinario 
2 L  
3 M  
4 M Senato 
5 G  
6 V  
7 S  
8 D 5ª del tempo ordinario 
9 L  

10 M  
11 M  
12 G  
13 V  
14 S Termine degli esami sessione invernale 
15 D 6ª del tempo ordinario 
16 L  
17 M  

  INIZIO DEL II SEMESTRE 
18 M Lezione 
19 G Lezione 
20 V Lezione - Scade il termine, per gli iscritti a febbraio, per presentare il 

«Piano di studio» e le richiesta di dispensa da discipline, esami 
21 S  
22 D 1ª di Quaresima 
23 L Lezione - Iniziano i corsi di lingue 
24 M Lezione 
25 M Lezione 
26 G Lezione 
27 V Lezione 
28 S  
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MARZO 2015 
 
1 D 2ª di Quaresima 
2 L Lezione 
3 M Lezione 
4 M Lezione – Senato 
5 G Lezione  
6 V Lezione 
7 S  
8 D 3ª di Quaresima 
9 L Lezione 

10 M Lezione 
11 M Lezione 
12 G Lezione 
13 V Lezione 
14 S  
15 D 4ª di Quaresima 
16 L Lezione 
17 M Lezione 
18 M Lezione 
19 G Lezione - Giornata del’Università - Convegno internazionale UPS 2015 
20 V Lezione - Convegno internazionale UPS 2015 
21 S                Convegno internazionale UPS 2015 
22 D 5ª di Quaresima 
23 L Lezione 
24 M Lezione 
25 M Lezione 
26 G Lezione 
27 V Lezione 
28 S  
29 D Delle Palme 
30 L Vacat 
31 M Vacat 
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APRILE 2015 
 
1 M Vacat 
2 G Vacat 
3 V Vacat 
4 S  
5 D Solennità della Pasqua del Signore 
6 L Vacat 
7 M Vacat 
8 M Vacat 
9 G Vacat 

10 V Vacat 
11 S  
12 D 2ª di Pasqua 
13 L Lezione 
14 M Lezione 
15 M Lezione 
16 G Lezione 
17 V Lezione 
18 S  
19 D 3ª di Pasqua 
20 L Lezione 
21 M Lezione 
22 M Lezione 
23 G Lezione 
24 V Lezione 
25 S  
26 D 4ª di Pasqua 
27 L Lezione 
28 M Lezione 
29 M Lezione 
30 G Lezione – Scade il termine per presentare le domande per gli esami della 

sessione estiva 
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MAGGIO 2015 
 

1 V Vacat 
2 S  
3 D 5ª di Pasqua 
4 L Lezione 
5 M Lezione 
6 M Lezione – Senato 
7 G Lezione 
8 V Lezione 
9 S  
10 D 6ª di Pasqua 
11 L Lezione 
12 M Lezione 
13 M Lezione 
14 G Lezione 
15 V Lezione Scade il termine per la consegna delle Esercitazioni di 

Baccalaureato, Licenza e Diploma da parte degli studenti che 
intendono sostenere l'esame nella sessione estiva 

16 S  
17 D Solennità dell’Ascensione del Signore 
18 L 5ª di Pasqua 
19 M Lezione 
20 M Lezione 
21 G Lezione 
22 V Lezione – Solennità religiosa della B.V. Maria Ausiliatrice 

Il Rettore autorizza la sospensione delle lezioni dalle ore 10.20 
23 S  
24 D Solennità Pentecoste 
25 L Lezione 
26 M Lezione 
27 M Lezione 
28 G Lezione 
29 V Lezione – Fine lezioni del secondo semestre 
30 S  
31 D Solennità della SS. Trinità 
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GIUGNO 2015 
 
1 L  
2 M Festa della Repubblica  
3 M Esami della sessione estiva 
4 G  
5 V  
6 S  
7 D Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore 
8 L  
9 M  

10 M  
11 G  
12 V  
13 S  
14 D 11ª del tempo ordinario 
15 L  
16 M  
17 M Senato 
18 G  
19 V  
20 S  
21 D 12ª del tempo ordinario 
22 L  
23 M  
24 M  
25 G  
26 V  
27 S  
28 D 13ª del tempo ordinario 
29 L SS. Pietro e Paolo 
30 M Termine degli esami 
 
 
 
 
_______ 
N.B.: Gli uffici della Segreteria Generale rimarranno chiusi per tutto il mese di agosto. 
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FSE  - PRESIDENZA , PSICOLOGIA, TEORIA e STORIA
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FSE - ISTITUTI DELLA FACOLTA’
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FSE - ISTITUTO DI DIDATTICA - IFREP
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Istituto Scienze della Religione 18
Uffici Docenti 19, 21, 22
Istituto Scienze Sociali 
e Politiche 20

F

11

16

17

19

22

9

8

7

6

5

1

12

13

21

20

18

2
3
4

WC

E

F
10

14
15

F
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Settore T:

Aula T01 “Artemide Zatti” 5
Aula T02 4
Aula T03 3
Aula T04 2
Aula T05 1

PALAZZO TEOLOGIA
PIANO TERRA

FACOLTÀ di TEOLOGIA

T

6

4

3

2

1

T6
5

WC

WC
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PALAZZO TEOLOGIA
PRIMO PIANO

FACOLTÀ di TEOLOGIA

T

13

6

5

4

3

2

1

15
16

17

18

19

21

WC

Settore T:

FACOLTÀ di TEOLOGIA

Uffici Docenti 1-12
Sala multiuso/Sala docenti 13
Sala “Juan Vecchi” 14
Segreteria 15
Segreteria Docenti 16
Decano 17
Direzione Istit. di Pastorale 18
Direzione Istit. di Spiritualità 19
Direzione Istit. di Dogmatica 20
Uffici Docenti 21-23

T

14

7

8

9
10

11

12

20

WC

22

23
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MAPPE 269

Settore B:
BIBLIOTECA

Ingresso per i settori del piano terra 1
Centro fotocopie, legatoria e stampa 2
CREDI: Centro Ricerche Elaborazione Dati Interfacoltà 3
CeSIT: Centro Servizi Informatici e Telematici     4
CED: Centro Elaborazione Dati      5

PALAZZO BIBLIOTECA
PIANO TERRA

BIBLIOTECA DON BOSCO

3
1

2

B

B

4
5

B
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Settore B:

BIBLIOTECA

Ingresso (scala) 1
Sala di lettura specializzata (SL) sui vari settori 
riguardanti i curricoli dell’UPS 2-4
Studi individuali ad uso temporaneo 5-10, 12-19
Sala Multimediale 11

PALAZZO BIBLIOTECA
PRIMO PIANO

BIBLIOTECA DON BOSCO

18

1
2

3 4

11
171615141312

10
9
8
7
6
5

B

B

19

B
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MAPPE 271

Settore B:
BIBLIOTECA

Ingresso e registrazione delle presenze 1
Sala proiezioni e Document delivery 2
Parlatorio  3
Sala di esposizione     4
Servizi digitalizzazione 5
Sala di lettura: settore generale (SLG) 6
Sala di lettura: settore dei periodici correnti 7

PALAZZO BIBLIOTECA
SECONDO PIANO

BIBLIOTECA DON BOSCO

1

2

4

5

7

6

B

B

3

B
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Settore B:

BIBLIOTECA

Ingresso (scala) 1
Biblioteca del Centro Studi Don Bosco (CSDB) 2
Sala "Egidio Viganò" 3
Biblioteche o Fondi speciali 4-7

PALAZZO BIBLIOTECA
QUARTO PIANO

BIBLIOTECA DON BOSCO

2

3 5
4

6 7

1

B

B

Settore B:

BIBLIOTECA

Ingresso (scala) 1
Biblioteche particolari di seminario 2-9,11-12
Biblioteca di Diritto 10

PALAZZO BIBLIOTECA
TERZO PIANO

BIBLIOTECA DON BOSCO

B

2

3

6

7

8
9

1211

1

4
5

B

5

10

B
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Settore B:

BIBLIOTECA

Ingresso (scala) 1
Biblioteca del Centro Studi Don Bosco (CSDB) 2
Sala "Egidio Viganò" 3
Biblioteche o Fondi speciali 4-7

PALAZZO BIBLIOTECA
QUARTO PIANO

BIBLIOTECA DON BOSCO

2

3 5
4

6 7

1

B

B

B

MAPPE 273
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274 NOMI E INDIRIZZI  

NOMI E INDIRIZZI 
Spiegazione delle Sigle: 

1. La prima sigla, dopo il cognome e nome, indica l'Ordine o la Congregazione re-
ligiosa di appartenenza oppure lo stato canonico:  

SDB = Salesiani Don Bosco; Dc = Sacerdote diocesano; Lc = Laico 
2. Le sigle che seguono indicano i gradi accademici e la specializzazione in cui 

sono stati conseguiti:  
ArchD = Archeologiae Doctor;  
HistEcclD = Historiae Eccl. Doctor;  
ICD = Iuris Canonici Doctor;  
ICL = Iuris Canonici Licentiatus;  
ID = Iuris Doctor;  
LettD = Litterarum Doctor;  
LitD = Liturgiae Doctor; 
MusDipl = Musicae Diplomatus; 
PeD = Pedagogiae Doctor; 
PeL = Pedagogiae Licentiatus;  
PhD = Philosophiae Doctor;  
PsD = Psychologiae Doctor;  
PsDipl = Psychologiae Diplomatus 

ScBiolD = Scientiarum Biologiae Doctor; 
ScComD = Scientiarum Comm. Doctor; 
ScComL = Scientiarum Comm. Licentiatus; 
ScMatD = Scient. Mathematicarum Doctor; 
ScPolD = Scientiarum Politicarum Doctor; 
ScSocD = Scientiarum Socialium Doctor.;  
ScSocL = Scient. Socialium Licentiatus; 
SSD = Sacrarum Scripturarum Doctor;  
SSL = Sacrarum Scripturarum Licentiatus;  
StatD = Statisticae Doctor; 
STD = Sacrae Theologiae Doctor;  
STL = Sacrae Theologiae Licentiatus;  
UtrID = Utriusque Iuris Doctor;  

3. L'ultima sigla indica la Facoltà di appartenenza nell'UPS 
 

Docenti: 
 
ABBÀ GIUSEPPE, SDB; STD e PhL; FdF. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia morale 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: abba@unisal.it 
 
AGOSTINELLI ALESSANDRO, Lc; SocD; FSC. 
    Doc. Invitato per Comunicazione sociale 
    Ind.: v. Carlo Galassi Paluzzi, 11; 00167 Roma 
    E-mail: alessandro.agostinelli@rm.unicatt.it 
 
ALBERICH SOTOMAYOR EMILIO, SDB; PhL e STD; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Catechetica 
    Ind.: v. María Auxiliadora, 18 E; 41008 Sevilla – Spagna 
    E-mail: ealberich@donbosco.es 
 
ALESSANDRI GUIDO, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Invitato per Tecniche di ricerca in psicologia 
    Ind.: v. dei Marsi, 78; 00178 Roma 
    E-mail: guido.alessandri@uniroma1.it 
 
ALESSI ADRIANO, SDB; PhD e STL; FdF. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia dell'essere 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: alessi@unisal.it 
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ALVATI COSIMO, SDB; ScComD; FSC. 
    Doc. Aggiunto di Teorie e tecniche dei media comunitari 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: alvati@unisal.it 
 
AMATA BIAGIO, SDB; LettD; FLCC. 
    Prof. Emerito. Già Straordinario di Letteratura cristiana antica latina 
    E-mail: amata@unisal.it 
 
AMATO ANGELO, S.Em.R. Card.; SDB; PhL e STD; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia sistematica: Cristologia 
    Ind.: P.zza Pio XII, 10; 00120 Città del Vaticano 
 
ANTHONY FRANCIS-VINCENT, SDB; STD; FT. 
    Prof. Straordinario di Teologia pratica generale 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: vincent@unisal.it 
 
ARDITO SABINO, SDB; STL e ICD; FDC. 
    Prof. Emerito. Già Straordinario di Testo del CIC 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: ardito@unisal.it 
 
ARNAULD DOMINIC MARIE BERNARD, M.Afr.; HissEcclD; FT. 
    Doc. Stabilizzato di Storia della Chiesa 
    Ind.: 19, Lion's Gate Str.; 91190 Jerusalem - Israele 
    E-mail: recsfg.stanne@yahoo.co.uk 
 
ARTO ANTONIO, SDB; PeD; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Psicologia evolutiva 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: arto@unisal.it 
 
ATAKPA AMBROISE, Dc; STD; FT. 
    Doc. Invitato per Ecclesiologia 
    Ind.: v. Nomentana, 580; 00013 Fonte Nuova (RM) 
    E-mail: ambro_at@hotmail.com 
 
ATTINGER DANIEL, Lc; STL; FT. 
    Doc. Invitato per Sacra Scrittura 
    Ind.: Cascina Bose, 6; 13887 Magnano (BI) 
    E-mail: dattinger@gmail.com 
 
BAGGIO GUIDO, Lc; PhD; FdF. 
    Doc. Invitato per Storia della Filosofia moderna 
    Ind.: via Gran Sasso, 14 pal. 4 int 1B; 00141 Roma 
    E-mail: guidobaggio@hotmail.com 
 
BAJZEK JOŽE, SDB; ScSocD; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Sociologia della religione 
    Ind.: Strada per Vienna, 35; 34016 Opicina (TS) 
    E-mail: bajzek@unisal.it 
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BALDACCI ANNA MORENA, OV; LitL e STD; FT. 
    Doc. Stabilizzata di Teologia sacramentaria 
    Ind.: v. Porta Palatina, 5; 10124 Torino 
    E-mail: morimari@libero.it 
 

BALLA MATTEO, SDB; FT. 
 Doc. Invitato per Lingua italiana 
 Ind.: 26, Shmuel Ha Nagid Str.; 91072 Jerusalem - Israele 
 E-mail: teoballa@gmail.com 
 

BARRECA SERENA, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Invitata per Psicologia 
    Ind.: v. Comano, 2; 00139 Roma 
    E-mail: msbarreca1@tin.it 
 

BARTOLOMÈ JUAN JOSÉ, SDB; STL, SSD; FT. 
    Doc. Invitato per Sacra Scrittura 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: juanjo.bartolome@gmail.com 
 

BAY MARCO, SDB; PeD; FSE. 
    Prof. Straordinario di Metodologia della ricerca 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: bay@unisal.it 
 

BECCIU MARIO, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Invitato per Psicologia 
    Ind.: v. Homs, 37; 00199 Roma 
    E-mail: becciu.colasanti@tin.it 
 

BELLANTONI DOMENICO, Lc; PeL, STL; FSE. 
    Doc. Invitato per Psicologia della religione 
    Ind.: v. Bari, 71; 80143 Napoli 
    E-mail: bellantonid@tin.it 
 

BENNARDO MICHELE, Lc; STD; FT. 
    Doc. Invitato per Insegnamento della religione cattolica 
    Ind.: v. al Cerrone, 63/C; 10040 Villar Dora (TO) 
    E-mail: michele.bennardo@libero.it 
 
BENZI GUIDO, Dc; SSL, STD; FT. 
    Doc. Invitato per Sacra Scrittura NT 
    Ind.: Circ.ne Aurelia, 50; 00165 Roma 
    E-mail: benzi@chiesacattolica.it 
 
BERGAMASCHI MATTEO, LC; FilD; FT. 

Doc. Invitato per Pastorale e comunicazione sociale 
Ind.: Via Colle del Vento, 58;  Governo (TO) 
E-mail: matteobergam@gmail.com 
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BERGAMELLI FERDINANDO, SDB; LettD e STD; FT. 
    Prof. Emerito. Già Straordinario di Patrologia 
    Ind.: v. Caboto, 27; 10129 Torino 
    E-mail: f.bergamelli@unisal.it 
 

BERTONE TARCISIO, E.mo e Rev.mo Sig. Card.; SDB; ICD e STL; FDC. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Testo del CIC e di Diritto pubblico ecclesiastico 
    Ind.: 00120 Città del Vaticano 
 

BESSO CRISTIAN, SDB; LettD, STD; FT. 
    Doc. Aggiunto Patrologia e Storia della Chiesa 
    Ind.: v. Maria Ausiliatrice, 32; 10152 Torino 
    E-mail: crissdb@iol.it 
 

BIANCARDI GIUSEPPE, SDB; STL, PeD; FT. 
    Prof. Straodinario di Catechetica 
    Ind.: Corso Francia, 214; 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO) 
    E-mail: gbiancardi@elledici.org 
 

BIANCHINI SUSANNA, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Invitata per Psicologia 
    Ind.: v. Mar Rosso, 1; 04010 Borgo Grappa (LT) 
    E-mail: subianc@libero.it 
 

BIGNARDI PAOLA, LC; PeD; FSE. 
 Doc. Invitata per Pedagogia delle vocazioni 
 Ind.: Via Aldo Moro, 7; 26010 Olmeneta (CR) 
 E-mail: bignardi@unisal.it 
 

BISSOLI CESARE, SDB; STD e SSL; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Bibbia e catechesi 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: bissoli@unisal.it 
 

BLASI SIMONETTA, Lc; ScL; FSC. 
    Doc. Invitata per Comunicazione sociale 
    Ind.: v.le Carnaro, 22; 00141 Roma 
    E-mail: simoblasi@fastwebnet.it 
 

BOENZI JOSEPH, SDB; STD; FT. 
    Doc. Invitato per Spiritualità giovanile 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: jobonz@gmail.com 
 
BOLOGNA ORAZIO, Lc; LettD; FLCC. 
    Doc. Stabilizzato di Letteratura greca classica 
    Ind.: v. Pietro Campilli, 22; 00155 Roma 
    E-mail: orazioantonio.bologna@fastwebnet.it 
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BOZZOLO ANDREA, SDB; STD e LettD; FT. 
    Prof. Ordinario di Teologia dogmatica 
    Ind.: v. Caboto, 27; 10129 Torino 
    E-mail: a.bozzolo@ups.crocetta.org 
 
BRACCHI REMO, SDB; LettD e STL; FLCC. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Glottologia e linguistica greca e latina 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: bracchi@unisal.it 
 
BRAIDO PIETRO, SDB; PhD e STD; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia della catechesi e della pedagogia 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: braido@unisal.it 
 
BRAVO PERDOMO HUMBERTO ALAIN, SDB; PSD; FSE. 
 Doc. Invitato per Psicologia 
 Ind.: presso l’UPS 
 E-mail: bravo@unisal.it 
 
BUDINI SIMONE, Lc; ScPolD; FdF. 
 Doc. Invitato per Filosofia politica 
 Ind.: Via Giovanni Verga, 53; 00137 Roma 
 E-mail: simone.budini@gmail.com 
 

BUONAUGURIO CRISTINA, Lc; PsL; FSE. 
    Doc. Invitata per Psicologia 
    Ind.: v. Pertini, 6; 03043 Cassino (FR) 
    E-mail: cry_buonaugurio@hotmail.com 
 

BUSNELLI FRANCESCA ROMANA, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Invitata per Psicologia 
    Ind.: v. F. Paolucci De Calboli, 54; 00195 Roma 
    E-mail: frabusn@yahoo.it 
 

BUTERA RENATO, SDB; ScComD; FSC. 
    Doc. Aggiunto di Informazione e Comunicazione 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: butera@unisal.it 
 

CAMPANELLA GIOVANNI, SDB; STL; FT. 
    Assistente 
    Ind.: Via Caboto, 27; 10129 Torino 
    E-mail: gioca.1973@tiscali.it 
 
CANEVA CLAUDIA, Lc; PhD, MusL; FdF. 
    Doc. Invitata per Filosofia del linguaggio 
    Ind.: v. R. Fucini, 266; 00137 Roma 
    E-mail: claudiacaneva@libero.it 
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CANGIÀ CATERINA, FMA; PeD; FSE. 
    Doc. Invitata per Antropologia e comunicazione; Didattica speciale 
    Ind.: v. Mauro Morrone, 25 00139 Roma  
    E-mail: sisternet@thesisternet.it 
 
CAPUTA GIOVANNI, SDB; STD e PhD; FT. 
    Prof. Ordinario di Teologia fondamentale 
    Ind.: 26, Shmuel Ha Nagid Str.; 91072 Jerusalem - Israele 
    E-mail: caputa@unisal.it 
 
CARELLI ROBERTO, SDB; LettD e STD; FT. 
    Prof. Straordinario di Teologia dogmatica 
    Ind.: v. Caboto, 27; 10129 Torino 
    E-mail: r.carelli@ups.crocetta.org 
 
CARLOTTI PAOLO, SDB; STD; FT. 
    Prof. Ordinario di Teologia morale fondamentale 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: carlotti@unisal.it 
 
CASELLA FRANCESCO, SDB; LettD; FSE. 
    Prof. Ordinario di Storia della pedagogia 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: casella@unisal.it 
 
CASSANELLI ENRICO, SDB; ScBiolD e ScComL; FSC. 
    Doc. Aggiunto di Teorie e tecniche dei media comunitari 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: cassanelli@unisal.it 
 
CASTELLANO ANTONIO, SDB; STD; FT. 
    Prof. Straordinario di Teologia sistematica 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: castellano@unisal.it 
 
CATANIA DARIO, Lc; MedD; FSE. 
    Doc. Invitato per Psicologia fisiologica 
    Ind.: v. Jacopo Sannazzaro, 40; 00141 Roma 
    E-mail: dariocat@yahoo.it 
 
CAVAGNARI GUSTAVO FABIAN, SDB; STD; FT. 
    Doc. Aggiunto di Teologia pastorale speciale 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: cavagnari@unisal.it 
 
CAVALLERI NATALIA, Lc; LingD; FSC. 
    Doc. Invitata per Lingua inglese 
    Ind.: v. Val di Lanzo, 85; 00141 Roma 
    E-mail: natalia.cavalleri@gmail.com 
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CENCINI RENATO AMEDEO, FDCC; PsD e PeL; FSE. 
    Doc. Invitato per Psicologia della vita religiosa 
    Ind.: v. del Sasso, 2a; 37030 Poiano (VR) 
    Tel.  045.527.044 
    E-mail: cencini@canossiani.it 
 
CEPEDA CUERVO EMIRO JOSÉ, SDB; PhL, PeL, SocL e ScComD; FSC. 
    Doc. Aggiunto di Teoria e ricerca nella comunicazione sociale 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: emiro@unisal.it 
 
ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME, SDB. 
    Rettor Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco 
    Ind.: v. della Pisana, 1111; 00163 Roma  
    E-mail: pchavez@sdb.org 
 
CHIARAMELLO PIERANGELO, Dc; LittL; FT. 
    Doc. Invitato per Pastorale liturgica 
    Ind.: v. San Giovanni Bosco, 98/A; 12045 Fossano (CN) 
    E-mail: d.pier@davide.it 
 
CIMOSA MARIO, SDB; STL, SSL e LettOrD; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Scienze bibliche 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: cimosa@unisal.it 
 
CIPOLLONE GIULIO, OSST; STD, HissEcclD; FT. 
    Doc. Invitato per Storia della Chiesa 
    Ind.: p.zza S. Maria delle Fornaci, 30; 00165 Roma 
    E-mail: cipolloneunigre6009@gmail.com 
 

CIRAVEGNA FRANCO, Dc; STD; FT. 
    Doc. Invitato per Educazione morale dei giovani 
    Ind.: p.za V. Veneto, 1; 12051 Alba (CN) 
    E-mail: franco.ciravegna@alice.itn 
 

COFFELE GIANFRANCO, SDB; STD; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia fondamentale 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: coffele@unisal.it 
 
COLASANTI ANNA RITA, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Stabilizzata per Psicologia 
    Ind.: v. Homs, 37; 00199 Roma 
    E-mail: becciu.colasanti@tin.it 
 

COLLINS GREGORY, OSB; PhD; FT. 
    Doc. Invitato per Patrologia 
    Ind.: Mount Zion - P.O.Box 22; 91000 Jerusalem - Israel 
    E-mail: earlcollins@hotmail.com 
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COMOGLIO MARIO, SDB; STL e PeD; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Didattica 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: comoglio@unisal.it 
 

CORSO JOÃO, S.E.R. Mons.; SDB; ICD; FDC. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Testo del CIC e Diritto civile 
    Ind.: Cúria Metropolitana Rua Benjamin Constant, 23; CP 1362; 

 20001-970 Rio de Janeiro RJ - Brasile 
 

COSCIA MARIA EMANUELA, Lc; ScSocL, PeD; FSC. 
    Doc. Invitata per Comunicazione sociale 
    Ind.: v. Appia Nuova, 381; 00181 Roma 
    E-mail: emanuela_coscia@yahoo.it 
 

COSTA GIUSEPPE, SDB; STL e MA; FSC. 
    Doc. Invitato per Giornalismo ed editoria 
    Ind.: v. Nicola Zabaglia, 2; 00153 Roma 
    E-mail: costa@unisal.it 
 

CREA GIUSEPPE, MCCJ; PsD; FSE. 
    Doc. Invitato per Psicologia 
    Ind.: v. S. Pancrazio, 17; 00152 Roma 
    E-mail: crea.gius@tiscali.it 
 

CROSTI MASSIMO, Lc; PhL; FdF. 
    Doc. Invitato per Filosofia 
    Ind.: v. Labriola, 64; 00136 Roma 
    E-mail: crosti@unisal.it 
CURCI STEFANO, LC; PhD; FdF. 
    Doc. Invitato per Storia della filosofia moderna 
    Ind.: v. degli Ulivi, 2; 00018 Palombara Sabina (RM) 
    E-mail: curci@unisal.it 
 
CURRÒ SALVATORE, CSI; STD e PhD; FT. 
    Doc. Invitato per Pastorale giovanile 
    Ind.: v.le Diaz, 25; 01100 Viterbo 
    E-mail: salvatorecurro.csi@gmail.com 
 

CURSI GIANCARLO, LC; SCPOLD; FSE. 
    Doc. Stabilizzato di Sociologia della devianza 
    Ind.: v. dei Gelsi, 47; 00171 Roma 
    E-mail: gcursi@vodafone.it 
 

DAL COVOLO ENRICO, S.E.R. Mons.; SDB; LettD e STD; FLCC. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Letteratura cristiana antica greca 
    Ind.: p.zza S. Giovanni in Laterano, 4; 00120 Città del Vaticano 
    E-mail: rettore@pul.it 
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DE LUCA MARIA LUISA, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Stabilizzata di Psicopatologia 
    Ind.: v. S. Maria della Speranza, 11; 00139 Roma 
    E-mail: marialuisa_deluca@fastwebnet.it 
 

DE NITTO CARLA, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Stabilizzata di Psicologia 
    Ind.: v. Isidoro Del Lungo, 73; 00137 Roma 
    E-mail: carladenitto@libero.it 
 

DE SANCTIS GIANLUCA, Lc; LettD; FLCC. 
    Doc. Invitato per Lettere cristiane e classiche 
    Ind.: v.le K. Marx, 236; 00137 Roma 
    E-mail: gian.luka.desanctis@gmail.com 
 

DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Lc; LettD MusD; FT. 
    Doc. Invitato per Lingua greca 
    Ind.: c.so della Repubblica, 52; 03044 Cervaro (FR) 
    E-mail: giovanni.desimone22@libero.it 
 

DE SOUZA CYRIL JOHN, SDB; PeD; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Antropologia e catechetica 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: cyril@unisal.it 
 

DELLAGIULIA ANTONIO, SDB; PsL, PsD; FSE. 
    Doc. Aggiunto di Psicologia dello sviluppo 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: dellagiulia@unisal.it 
DO DUC DUNG, SDB, ICD; FDC. 
    Doc. Aggiunto di Diritto Canonico 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: doduc@unisal.it 
 

DONI TERESA, Lc; EdD; FT e FSC. 
    Doc. Invitata per Comunicazione sociale e Teologia Pastorale 
    Ind.: v. Tuscolana, 923/sc.13/int. 2; 00174 Roma 
    E-mail: teresa.doni@gmail.com 
 

EMAD SAMIR ANIS MATTA, SDB; PeD; FSE. 
    Doc. Aggiunto di Didattica 
    Ind.: presso UPS 
    E-mail: emad@unisal.it 
 

ESCUDERO CABELLO ANTONIO, SDB; STD; FT. 
    Prof. Straordinario di Teologia sistematica: Mariologia e Storia dei dogmi 
    Ind.: presso UPS 
    E-mail: escudero@unisal.it 
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FARINA ANDREA, Lc; ID; FSE e FDC. 
    Doc. Invitato per Legislazione minorile 
    Ind.: p.zza Prati degli Strozzi, 26; 00195 Roma 
    E-mail: prof.farina@gmail.com 
 

FARINA RAFFAELE, S.Em.R. Card.; SDB; STL e HistEcclD; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia dei dogmi e della teologia 
    Ind.: 00120 Città del Vaticano 
    E-mail: rfarina@vatlib.it 
 

FAVALE AGOSTINO, SDB; STL e HistEcclD; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia della Chiesa 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: favale@unisal.it 
 

FERNANDO SAHAYADAS, SDB; PhD, STD; FT 
    Prof. Straordinario di Teologia morale 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: sahayadas@unisal.it 
 

FERRAROLI ALESSANDRO, SDB; STL, PeD; FSE. 
    Doc. Invitato per Psicologia dell’orientamento 
    Ind.: v. Jacopo della Quercia, 1; 40128 Bologna 
    E-mail: aferraroli@salesiani.it 
 

FERRAROLI LORENZO, SDB; STL, PsD, PeD; FSE. 
    Doc. Invitato per Pedagogia sociale 
    Ind.: v. D.F. della Torre, 2; 20020 Arese (MI) 
    E-mail: cospesi@tin.it 
FILACCHIONE PENELOPE, LC, LETTD; FLCC. 
    Doc. Stabilizzata di Storia Antica e Archeologia classica e cristiana 
    Ind.: v.le dei Colli Portuensi, 242; 00151 Roma 
    E-mail: filacchione@unisal.it 
 

FISSORE MARIO, SDB; LettD, STD; FT. 
    Doc. Aggiunto di Teologia spirituale 
    Ind.: Salesiani M. Oliveto - Strada al Colletto, 44; 10064 Pinerolo (TO) 
    E-mail: fissorem@gmail.it 
 

FORMELLA ZBIGNIEW, SDB; PeD; FSE. 
    Prof. Straordinario di Psicologia dell’Educazione 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: formella@unisal.it 
 

FORTUNATO EMMA, Lc; PeD e PsL; FSE. 
    Doc. Invitata per Psicologia 
    Ind.: p.zza Ennio, 11; 00136 Roma 
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FRENI CRISTIANA, Lc; LettD e PhL; FdF. 
    Doc. Stabilizzata di Filosofia e Letteratura italiana 
    Ind.: v. Nomentana, 1014; 00137 Roma 
    E-mail: cristiana.freni@libero.it 
 

FRIGATO SABINO, SDB; STD; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia morale 
    Ind.: v. Caboto, 27; 10129 Torino 
    E-mail: s.frigato@ups.crocetta.org 
 

FUSCO ROBERTO, Lc; LettD; FLCC. 
    Doc. Stabilizzato di Lingua e Letteratura latina 
    Ind.: v. del Cottolengo, 1; 00165 Roma 
    E-mail: fusco.roberto@gmail.com 
 

GAHUNGU METHODE, Dc; PeD; FSE. 
    Doc. Stabilizzato di Metodologia pedagogica 
    Ind.: V.le Verdi, 44; 02040 Cantalupo in Sabina (RI) 
    E-mail: mgahungu@libero.it 
 

GALLO LUIS ANTONIO, SDB; STD e PhL; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Temi teologici in ambito pastorale 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: gallo@unisal.it 
 

GALMACCI CRISTIANO, Lc; PeL; FSE. 
    Doc. Collaboratore per Psicologia 
    Ind.: v. Tresana, 24; 00139 Roma 
    E-mail: cristianogalmacci@hotmail.com 
 

GAMBA GIUSEPPE G., SDB; STL e SSD; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Scienze bibliche 
    Ind.: Istituto Salesiano B. Semeria; 14022 Castelnuovo Don Bosco AT 
 

GAMBINI PAOLO, SDB; PeD e PsL; FSE. 
    Prof. Ordinario di Psicologia generale 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: gambini@unisal.it 
 

GAMBINO VITTORIO, SDB; PeD, STD e PeDh.c.; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Pedagogia vocazionale 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: gambino@unisal.it 
 

GARCÍA JESÚS MANUEL, SDB; STD; FT. 
    Doc. Straordinario di Teologia spirituale 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: garcia@unisal.it 
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GEVAERT JOSEPH, SDB; PhD e STL; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Antropologia e catechetica 
    Ind.: Don Boscolaan 15, B-3050 Oud-Heverlee - Belgio 
    E-mail: joseph.gevaert@donbosco.be 
 

GIANAZZA PIER GIORGIO, SDB; PhL e STD; FT. 
    Prof. Ordinario di Teologia sistematica 
    Ind.: Salesians P.O.Box 10141; 91101 Jerusalem - Israel 
    E-mail: gianazza@unisal.it 
 

GIANNASCA ANTONIO, Lc; FiD; FSC. 
    Doc. Invitato per Teoria e tecniche del linguaggio multimediale 
    Ind.: v. A. Cerasi, 22; 00152 Roma 
    E-mail: a.giannasca@labforweb.it 
 

GIRAUDO ALDO, SDB; STD; FT. 
    Prof. Straordinario di Teologia spirituale 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: giraudo@unisal.it 
 

GISOTTI ROBERTA, Lc; LettD; FSC. 
    Doc. Invitata per Economia dei media 
    Ind.: v. Annunziatella, 125; 00147 Roma 
    E-mail: robertagisotti@hotmail.com 
 

GONSALVES PETER ANDREW, SDB; CsD; FSC. 
    Prof. Straordinario di Comunicazione ed educazione 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: gonsalves@unisal.it 
 

GRAJALES ROSAS WILFREDO, SDB; STL, PeL, ScSocD; FSE. 
    Prof. Aggiunto di Sociologia dell’educaizone 
    Ind.: Presso l’UPS 
    E-mail: grajales@unisal.it 
 
GRAMMATICO SALVATORE, Lc; PsL; FSE. 
 Doc. Collaboratore per Psicologia 
 Ind. v. San Giovanni in Argentella, 139; 00131 Roma 
 E-mail: s.grammatico@tiscali.it 
 
GROCHOLEWSKI ZENON, E.mo e Rev.mo Card. 
    Patrono della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche 
    Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica 
    Ind.: p.zza Pio XII, 3; 00120 Città del Vaticano 
 
GRZADZIEL DARIUSZ, SDB; PeD; FSE. 
    Doc. Aggiunto di Pedagogia generale 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: grzadziel@unisal.it 
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GUARINELLI STEFANO, Dc; IngD, STL e PsL; FT. 
 Doc. Invitato per Psicologia pastorale 
 Ind. v. Pio XI, 32; 21040 Venegono Inferiore (VA) 
 E-mail: stefanoguarinelli@seminario.milano.it 
 
GUBINELLI MASSIMO, Lc; PsD; FSC. 
    Doc. Invitato per Psicologia della comunicazione sociale 
    Ind.: p.zza Adele Zoagli Mameli, 20; 00145 Roma 
    E-mail: massigubbi@tiscali.it 
 
GUZZI MARCO, Lc; PhD e ID; FSE. 
 Doc. Collaboratore per Giovani vocazione e cultura 
 Ind.: v. G. Valmarana, 71; 00139 Roma 
 E-mail: marcoguzzi@surf.it 
 
HYPPOLITE MAURICE ELDER, SDB; PhD; FdF. 
    Doc. Invitato per Filosofia teoretica 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: hyppolite@unisal.it 
 
IACOELLA NAZZARENO, Lc; InfDipl, FSC. 
    Doc. Invitato per Teoria e tecniche del linguaggio informatico 
    Ind.: v. Vincenzo Monti, 25; 00010 Setteville di Guidonia (RM) 
    E-mail: eiacoella@cgsh.com 
 
INGUSCIO ANTONIO, LC; ICD, FDC. 

Doc. Invitato per Diritto Canonico 
Ind.: viale Ionio, 245 Scala A; 00141 Roma 
E-mail: antonio.inguscio@vicariatusurbis.org 

 

INTROVIGNE MASSIMO, LC; ID; FT. 
    Doc. Invitato per Sociologia della religione 
    Ind.: v. Caboto, 27; 10129 Torino 
    E-mail: maxintrovigne@gmail.com 
 

JOHN BOSCO VINCENT RAJ, SDB; STL; FT. 
 Doc. Invitato per Teologia dogmatica 
 Ind.: 26, Shmuel Ha Nagid Str.; 91072 Jerusalem - Israele 
 E-mail: jnvincent77@gmail.com 
 

KALLUVACHEL VARGHESE , SDB; PhD e STD; FT. 
    Doc. Aggiunto di Teologia spirituale 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: kalluvachel@unisal.it 
 

KIDANGAN OUSEPH SEBY, SDB; ICL; FDC. 
 Assistente 
 Ind.: presso l’UPS 
 E-mail: sebysdb@yahoo.com 
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KRASON FRANCISZEK, SDB; LitD; FT. 
    Prof. Straordinario di Liturgia 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: krason@unisal.it 
 

KULPA KAROL PIOTR, SDB; SSL; FT. 
 Doc. Invitato per Sacra Srittura 
 Ind.: 26, Shmuel Ha Nagid Str.; 91072 Jerusalem - Israele 
 E-mail: karolkulpa@yahoo.com 
 

KUNCHERAKATT STEPHEN, SDB; STD; FT. 
    Doc. Emerito di Teologia 
    Ind.: 26, Shmuel Ha Nagid Str.; 91072 Jerusalem - Israele 
    frstephensdb@yahoo.com 
 

KUREETHADAM JOSHTROM ISAAC, SDB; PhD e STL; FdF. 
    Doc. Straordinario di Filosofia della scienza 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: joshtrom@unisal.it 
 

KURUVACHIRA JOSE, SDB; PhD; FdF. 
    Doc. Straordinario di Antropologia filosofica 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: kuruvachira@unisal.it 
LEVER FRANCO, SDB; PeD, STL e CrRTVDipl; FSC. 
    Prof. Emerito. Già Straordinario di Teoria e tecniche della televisione 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: lever@unisal.it 
 

LEWICKI TADEUSZ, SDB; PeL e PhD; FSC. 
    Doc. Aggiunto di Teoria e tecniche del teatro 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: lewicki@unisal.it 
 

LLANOS MARIO OSCAR, SDB; PeL e STD; FSE. 
    Prof. Ordinario di Pastorale vocazionale 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: mllanos@unisal.it 
 

LOBO ANTHONY CLIFFORD, SDB; ScComD; FSC. 
    Doc. Aggiunto di Ricerca e comunicazione 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: lobo@unisal.it 
 

LORENZETTI LAURA, Lc; PsL; FSE. 
    Doc. Collaboratore per Psicologia 
    Ind.: v. F.A. Gualterio, 96; 00139 Roma 
    E-mail: laura-lo@libero.it 
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LORENZI UGO, Dc; STD; FT. 
    Doc. Invitato per Catechetica 
    Ind.: v. Pio XI, 31; 21040 Nenegono Inf. (VA) 
    E-mail: ugolorenzi@seminario.milano.it 
 

MAFFEIS IVAN, Dc; ScComD; FSC. 
 Doc. Invitato per Etica e deontologia dei media 
 Ind.: v. San Giovanni Bosco, 5; 38100 Trento 
 E-mail: i.maffeis@chiesacattolica.it 
 

MAFFIOLI NATALE, LC; ArteD; FT. 
 Doc. Invitato per Arte e Pastorale 
 Ind.: v. Madama Cristina, 1; 10125 Torino 
 E-mail: maffioli@unisal.it 
 

MALATESTA MICHELE, Lc; PhD; FdF. 
    Doc. Invitato per Logica 
    Ind.: p.za Albania, 6; 00153 Roma 
    E-mail: malatesta@mclink.it 
 

MALIZIA GUGLIELMO, SDB; ID, STL e PeL; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Sociologia dell'educazione 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: malizia@unisal.it 
MANTOVANI MAURO, SDB; PhD e STD; FdF. 
    Prof. Ordinario di Filosofia dell’Essere trascendente 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: mauro@unisal.it 
 

MARCHIS MAURIZIO, SDB; PhD, ICL e ID; FT. 
    Doc. Aggiunto di Diritto Canonico 
    Ind.: v.le E. Thovez, 37; 10131 Torino 
    E-mail: mrmrh2@tiscali.it 
 

MARENCO MARIA RITA, Lc; LettD, STL; FT. 
    Doc. Invitata per Sacra Scrittura NT 
    Ind.: v.le Matteotti, 59; 10048 Vinovo (TO) 
    E-mail: mariarita.marenco51@vodafone.it 
 

MARESCA LAURA, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Invitata per Tecniche d’indagine della personalità 
    Ind.: v. Parsano, 6; 80067 Sorrento (NA) 
    E-mail: lauramaresca@gmail.com 
 

MARIN MAURIZIO, SDB; PhD; FdF. 
    Prof. Ordinario di Storia della filosofia antica 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: marin@unisal.it 
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MARITANO MARIO, SDB; LettD e STL; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Patristica 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: maritano@unisal.it 
 

MARTELLI ALBERTO, SDB; STL; FT. 
    Doc. Invitato per Teologia pastorale 
    Ind.: v. Maria Ausiliatrice, 32; 10152 Torino 
    E-mail: amartelli@valdocco.it 
 

MASTROMARINO RAFFAELE, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Stabilizzato di Psicologia 
    Ind.: v. Brennero, 68; 00141 Roma 
    E-mail: raff.mastromarino@gmail.com 
 

MATOSES FRANCISCO XAVIER, SDB; STD; FT. 
    Doc. Aggiunto di Sacra Srittura NT 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: matoses@unisal.it 
 

MAZZER STEFANO, SDB; STD; FT. 
    Doc. Aggiunto di Teologia sistematica 
    Ind.: v. Caboto, 27; 10129 Torino 
    E-mail: stefanomazzer@hotmail.com 
MEDDI LUCIANO, Dc; PeD; FSE. 
 Doc. Invitato per Metodologia catechetica 
 Ind.: v. G.G. Arrivabene, 14; 00159 Roma 
 E-mail: luciano.meddi@gmail.com 
 

MEDEIROS DE SANTOS DAMASIO RAIMUNDO, SDB; LitD; FT. 
    Prof. Straordinario di Teologia sistematica sacramentaria 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: damasio@unisal.it 
 

MELOGNO SERGIO, Dc; PeD; FSE. 
    Doc. Stabilizzato di Didattica 
    Ind.: P.za Sonnino, 44; 00153 Roma 
    E-mail: sergiomelogno@tiscali.it 
 

MERLO PAOLO, SDB; STD; FT. 
    Prof. Ordinario di Teologia morale 
    Ind.: v. Caboto, 27; 10129 Torino 
    E-mail: paolo.merlo.sdb@gmail.com 
 

MESSANA CINZIA, Lc; PeD e PsD; FSE. 
    Doc. Stabilizzata di Psicologia della personalità 
    Ind.: v. Bagnone, 59; 00139 Roma 
    E-mail: cinzia.messana@gmail.com 
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MICHAEL BIJU, SDB; PhL, STD e BioeDipl.; FT. 
    Prof. Straodinario di Teologia morale 
    Ind.: 26, Shmuel Ha Nagid Str.; 91072 Jerusalem - Israele 
    E-mail: biju@unisal.it 
 

MIDALI MARIO, SDB; PhD; STD e PsDipl; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia pastorale fondamentale 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: midali@unisal.it 
 

MION RENATO, SDB; PeD, PhL e STL; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Sociologia dell'educazione 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: mion@unisal.it 
 

MIRAGLIA LUIGI, Lc; LettD; FLCC. 
    Doc. Invitato per Lettere classiche 
    Ind.: Contrada San Vito, 5; Montella (AV) 
    E-mail: luigimir@gmail.com 
 

MONTISCI UBALDO, SDB; PeD; FSE. 
    Doc. Aggiunto di Teologia dell’educazione 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: montisci@unisal.it 
 

MORAL DE LA PARTE JOSÉ LUIS, SDB; STD e PhL; FSE. 
    Prof. Straordinario di Pedagogia religiosa 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: moral@unisal.it 
 

MORRA MARIO, SDB; STL. 
    Segretario Generale Emerito 
    Ind.: v. Maria Ausiliatrice, 32; 10152 Torino 
    E-mail: csdm.valdocco@gmail.com 
 
MOSETTO FRANCESCO, SDB; STD e SSL; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Scienze bibliche 
    Ind.: v. Madama Cristina, 1; 10125 Torino 
    E-mail: mosetto@tiscali.it 
 
MUSELLA SALVATORE, SDV; PEL; FT. 
 Doc. Invitato per Spiritualità vocazionista 
 Ind.: v. Cortina d’Ampezzo, 140; 00135 Roma 
 E-mail: salvatoremusella@yahoo.com 
 
MUSONI AIMABLE, SDB; STD, LettL; FT. 
    Prof. Straordinario di Teologia sistematica: Ecclesiologia ed Ecumenismo 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: musoni@unisal.it 
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MWANDHA KEVIN OTIENO, SDB; ICD; FDC. 
 Doc. Aggiunto di Diritto Canonico 
 Ind.: presso l’UPS 
 E-mail: mwandha@unisal.it 
 

NANNI CARLO, SDB; PhD e STL; FSE. 
    Prof. Ordinario di Filosofia dell'educazione 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: nanni@unisal.it 
 

NEGRO BERNARDINO, Dc; STD; FT. 
 Doc. Invitato per Teologia pastorale 
 Ind.: v. Vida, 1; 12051 Alba (CN) 
 

NEUHAUS DAVID MARK, SJ; PhD, SSL; FT. 
    Doc. Invitato per Sacra Scrittura NT 
    Ind.: 10, Rabbi Kook - P.O.Box 581; 91004 Jerusalem - Israel 
    E-mail: neuhaussj@gmail.com 
 

NORA ANTONIO, SSC; STD; FT. 
    Doc. Invitato per Teologia sistematica 
    Ind.: v. Cottolengo, 14; 10152 Torino 
    E-mail: donantora@cottolengo.org 
 

OBU SAMUEL, SDB; STL; FT. 
 Doc. Invitato per Ecclesiologia 
 Ind.: 26, Rehov Shmuel Hanagid - P.O.B. 7336; 91072 Jerusalem – Israel 
 E-mail: ebinada@hotmail.com 
 

OLIVERIO ALBERTO, Lc; MedD; FSE. 
    Doc. Invitato per Psicologia 
    Ind.: v. Nemorense 72; 00199 Roma 
    E-mail: oliverio@oliverio.it 
 

ONI SILVANO, SDB; LettD, HisEcclD; FT. 
    Doc. Aggiunto di Storia della Chiesa 
    Ind.: v.le E. Thovez, 37; 10131 Torino 
    E-mail: silvano.oni@tiscali.it 
 

ORLANDO VITO, SDB; PhL, STL, SocD; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Pedagogia sociale 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: orlando@unisal.it 
 

PACINI ANDREA, Dc; LettD, STD; FT. 
    Doc. Invitato per Teologia sistematica 
    Ind.: v. Delle Orfane, 30; 10122, Torino 
    E-mail: andrea.pacini@alice.it 
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PAGANELLI RINALDO, Dc; STD; FSE. 
    Doc. Invitato per Pastorale giovanile e Catechetica 
    Ind.: v.le Casale S. Pio V, 20; 00165 Roma 
    E-mail: rinaldo@dehon.it 
 

PALUMBIERI SABINO, SDB; PhD e STL; FdF. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia dell'uomo 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: palumbieri@unisal.it 
 

PANDOLFI LUCA, DC; SocD e STL; FSE e FT. 
    Doc. Invitato per Antropologia culturale e Pastorale e communicazione 
    Ind.: v. Svezia, 11; 00196 Roma 
    E-mail: luca.pandolfi@tiscali.it 
 

PANERO MARCO, SDB; PhD, STL; FdF. 
    Doc. Invitato per Metodologia della ricerca filosofica 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: panero@unisal.it 
 

PAPI CATERINA, Lc; LettD; FLCC. 
    Doc. Invitata per Epigrafia 
    Ind.: v. Laura Mantegazza, 20; 00152 Roma 
    E-mail: caterinapapi@hotmail.com 
 

PASQUALETTI FABIO, SDB; MA e PeD; FSC. 
    Doc. Aggiunto di Teoria e tecniche della radio 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: fabio@unisal.it 
 

PASTORE CORRADO, SDB; PhL, STD, SSL; FSE. 
    Doc Aggiunto di Pastorale e Catechesi biblica 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: pastore@unisal.it 
 
PAVANETTO ANACLETO, SDB; LettD; FLCC. 
    Prof. Emerito. Già Straordinario di Lingua e Letteratura greca classica 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: pavanetto@unisal.it 
 
PELLEREY MICHELE, SDB; ScMatD; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Didattica 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: pellerey@unisal.it 
 
PERILLO GRAZIANO, Lc, PhD; FdF 
    Doc. Invitato per Storia della filosofia 
    Ind.: v.le dei Quattro Venti, 218; 00152 Roma 
    E-mail: perillo@unisal.it 
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PERRENCHIO FAUSTO, SDB; STD, PhL e SSL; FT. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Sacra Scrittura: Antico Testamento 
    Ind.: v. Caboto, 27; 10129 Torino 
    E-mail: f.perrenchio@ups.crocetta.org 
 

PEZZA ALESSANDRA, Lc; LettD; FSE. 
    Doc. Invitata per Lingua inglese 
    Ind.: v. Reatina, 188; 00013 Mentana (RM) 
    E-mail: pezza.alessandra@gmail.com 
 

PICCA JUAN, SDB; STD e SSL; FT. 
    Prof. Emerito. Già Straordinario di Scienze bibliche 
    Ind.: Hipólito Yrigoyen 3951; C1208ABG Buenos Aires, Argentina 
    E-mail: picca@unisal.it 
 

PICCINI MARIA PAOLA, Lc; ScSocD, FSC. 
    Doc. Invitata per Metodologia della ricerca 
    Ind.: p.za Augusto Righi, 26; 00146 Roma 
    E-mail: mariapaola.piccini@uniroma1.it 
 

PIERMARTINI BEATRICE, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Collaboratore per Psicologia 
    Ind.: v. dei Marsi, 67; 00165 Roma 
    E-mail: bpiermartini@inwind.it 
 

PISINI MAURO, Lc; LettD; FLCC. 
    Doc. Invitato per Lettere classiche 
    Ind.: v. Andrea della Robbia, 67; 52100 Arezzo 
    E-mail: m.pisini@yahoo.it 
 

PITTEROVA MICHAELA, FMA; SocD, ICL, UtrID; FDC. 
    Doc. Invitata per Teoria generale e sociologia del diritto 
    Ind.: v. dell'Ateneo Salesiano, 81; 00139 Roma 
    E-mail: mpitterova@seznam.cz 
 
PLASCENCIA JOSÉ LUIS, SDB; STD; FT. 
    Prof. Straordinario di Teologia sistematica II: Antropologia teologica 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: plascencia@unisal.it 
 
POLÁČEK KLEMENT, SDB; PeD; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Teorie e tecniche dei test 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: polacek@unisal.it 
 
POLLO MARIO, Lc; FT. 
    Doc. Invitato per Pastorale giovanile e Catechetica 
    Ind.: v. S.G. Eudes, 61; 00163 Roma 
    E-mail: m.pollo@lumsa.it 
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PRELLEZO GARCÍA JOSÉ MANUEL, SDB; PeD; FSE. 
    Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia dell'Educazione e della Pedagogia 
    Ind.: presso l'UPS 
    E-mail: prellezo@unisal.it 
 
PUDUMAI DOSS M.J. JESU, SDB; ICD, ICOL, M.A., LL.B.; FDC. 
    Prof. Straordinario di Diritto Canonico 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: pudu25@gmail.com 
 
QUINZI GABRIELE, SDB; PhD, STD e PsL; FSE. 
    Doc. Aggiunto di Metodologia pedagogica 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: quinzi@unisal.it 
 
RAFAŁKO STANISŁAW, SDB. 
    Economo 
    Ind.: presso l’UPS 
    E-mail: rafalko@unisal.it 
 
RESTUCCIA PAOLO, Lc; LettD; FSC. 
    Doc. Invitato per Teoria e tecniche della radio 
    Ind.: v. Ivrea 22/A; 00183 Roma 
    E-mail: paolo.restuccia@fastwebnet.it 
 
RICCI ALESSANDRO, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Invitato per Psicologia 
    Ind.: v. A. Fogazzaro, 24; 00137 Roma 
    E-mail: psic.ricci@libero.it 
 
RICCI CARLO, Lc; PsD; FSE. 
    Doc. Invitato per Psicologia 
    Ind.: v. del Boschetto, 49; 00184 Roma 
    Tel.  333.676.17.22 
    E-mail: ricci@unisal.it 
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 Ind.: v. Monte Cervialto, 33; 00139 Roma 
 E-mail: violamat@tiscali.it 
 
VIVIANI MAURIZIO, DC; STD; FSE. 
 Doc. Invitato per Audiovisivi e catechesi 
 Ind.: v. Aurelia, 468; 00165 Roma 
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    Ind.: v. Monte Cengio, 2; 36015 Schio (VI) 
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