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Nel pluralismo dei diversi contesti culturali odierni, la Facoltà di Teologia 
offre un progetto formativo caratterizzato da un forte orientamento cristo-
centrico, fondato sulla convinzione che l’intelligenza profonda del mistero di 
Cristo sia il fondamento perenne per la trasformazione dell’uomo e del mon-
do. Sia sul piano didattico che su quello della ricerca, la proposta formativa 
della Facoltà si traduce in queste scelte di metodo e di contenuto:
- presentazione dell’intrinseca connessione delle verità rivelate come 

espressione del mistero della Trinità e della sua comunicazione d’amore 
in Cristo;

- il mistero di Cristo nella sua totalità, Capo e Corpo, come fondamento 
profondo del carattere essenzialmente ecclesiale della riflessione teolo-
gica: la comunione con la Chiesa, con la sua dottrina, la sua tradizione, la 
sua liturgia, ecc., è una premessa necessaria per il progresso dell’intelli-
genza teologica della Rivelazione;

- l’intima connessione tra la divinità e l’umanità di Cristo come luce per 
comprendere il rapporto tra ragione e fede nella teologia e nella com-
prensione del mondo, con il conseguente approfondimento del significa-
to delle realtà create e della loro autonomia, che dà luogo ad uno spirito 
aperto al sereno confronto con le scienze naturali, storiche e sociali;

- la chiamata alla santità, radicata nel Battesimo, e aperta a ulteriori diffe-
renziazioni secondo i vari carismi e vocazioni nella Chiesa, come sfondo 
di una più coerente visione della dimensione teologale ed etica dell’esi-
stenza cristiana.

Il lavoro accademico dei docenti della Facoltà è strutturato in cinque Di-
partimenti: Teologia dogmatica, Teologia morale, Teologia spirituale, Sacra 
Scrittura e Storia della Chiesa.

Inoltre, all’interno della Facoltà di Teologia è stato eretto l’Istituto di Litur-
gia, con la finalità di approfondire ed esporre sistematicamente con metodo 
scientifico le questioni riguardanti la Liturgia della Chiesa nei suoi diversi 
aspetti teologico, storico, spirituale, pastorale e giuridico. L’Istituto di Li-
turgia cura l’organizzazione dei corsi di Licenza e di Dottorato relativi alla 
specializzazione in Teologia Liturgica, oltre agli insegnamenti di Liturgia del 
primo ciclo.

Il curriculum degli studi è diviso in tre cicli:
a. il primo ciclo, istituzionale, si protrae per un triennio, al termine del quale 

si può conseguire il titolo accademico di Baccalaureato in Teologia;
b. il secondo ciclo, di specializzazione, ha una durata di due anni, al termine 

del quale si può conseguire il titolo accademico di Licenza specializzata 
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in Teologia dogmatica, Teologia morale, Teologia spirituale, Teologia li-
turgica, Teologia biblica e Storia della Chiesa;

c. il terzo ciclo, di perfezionamento della formazione scientifica specialmen-
te attraverso l’elaborazione della dissertazione dottorale, ha una durata 
di almeno due anni al termine dei quali si può conseguire il titolo acca-
demico di Dottore in Teologia con le stesse specializzazioni del ciclo di 
Licenza.

Gli studenti che desiderino avere l’assistenza di un professore come tutor 
possono avanzare la richiesta al Coordinatore del rispettivo corso, nel caso 
del primo ciclo, o della rispettiva specializzazione, nel caso della Licenza.

1. PRIMO CICLO (ISTITUZIONALE)

Nel quadro delle finalità della Facoltà di Teologia, il corso di studi del 
primo ciclo intende presentare, in spirito di comunione ecclesiale, una 
completa esposizione della teologia cattolica dove è evidenziata l’unità del-
le discipline teologiche. In ciascuno dei tre anni sono presenti gli indirizzi 
fondamentali della teologia: dogma, morale, storia, liturgia, esegesi biblica, 
teologia spirituale e pastorale, oltre allo studio delle lingue classiche e bibli-
che. È previsto il superamento di due corsi di Latino e di un corso di Greco 
del Dipartimento di Lingue. All’inizio dei corsi gli studenti sosterranno una 
prova per verificare il livello di conoscenza delle due lingue.

Il programma di studi è strutturato in sei semestri in modo da portare 
gradualmente a una comprensione profonda e unitaria del mistero di Cristo, 
che consenta di trovare nell’Incarnazione del Verbo il fondamento sempre 
attuale della trasformazione dell’uomo e del mondo. Il primo ciclo si conclu-
de con il superamento della prova finale di grado.

1.1. CONDIZIONI DI AMMISSIONE AGLI STUDI DEL PRIMO CICLO

Possono essere ammessi ai corsi del primo ciclo gli studenti che abbia-
no conseguito il titolo richiesto per l’ammissione all’Università nel proprio 
Paese di provenienza e che inoltre abbiano sostenuto con profitto l’esame 
di Baccalaureato in Filosofia oppure che abbiano regolarmente compiuto 
almeno due anni del ciclo filosofico istituzionale presso un centro docente 
approvato dall’autorità ecclesiastica.
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All’inizio dell’anno accademico, tutti gli studenti di lingua madre non ita-
liana dovranno dimostrare, attraverso un apposito esame, una padronanza 
della lingua italiana sufficiente per poter frequentare con profitto i corsi. 
Qualora la padronanza dell’italiano dovesse risultare insoddisfacente, lo 
studente dovrà frequentare un corso di italiano e superare il relativo esame.

1.2. PIANO DI STUDI

Legenda
ects Crediti ECTS (European Credit Transfer System).  

Un credito equivale a 25 ore di studio, incluse le ore di lezione.

oRe Ore di lezione settimanali.

pRiMo anno
Coordinatore: Rev. Prof. Juan Carlos Ossandón

1° seMestRe (20 ore settimanali) ects oRe

5A13 Introduzione alla Sacra Scrittura J.C. Ossandón 4 3

5A22 Lingua latina I 3 2

5D12 Introduzione alla Teologia M. Vanzini 3 2

5D24 Teologia fondamentale I G. Tanzella-Nitti 6 4

5E12 Teologia dogmatica: il mistero di Dio Uno e 
Trino I

I. Troconis 
K. Ang

3 2

5M13 Storia della Chiesa: Età antica e Medioevo F. Forlani 4 3

5N12 Storia della Teologia C. Pioppi 3 2

5N15 Patrologia I J. Leal 3 2

2° seMestRe (20 ore settimanali) ects oRe

6A32 Lingua latina II 3 2

6A42 Introduzione all’ebraico S. Henríquez 3 2

6B13 Antico Testamento: Pentateuco e i libri storici C. Jódar 4 3

6D32 Teologia fondamentale II G. Tanzella-Nitti 3 2

6E13 Teologia dogmatica: il mistero di Dio Uno e 
Trino II

G. Maspero 4 3

6F13 Teologia dogmatica: la creazione S. Sanz 4 3

6G13 Teologia morale fondamentale I A. Rodríguez Luño 
A. Bellocq

4 3

6N15 Patrologia II S. Mas 3 2
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secondo anno
Coordinatore: Rev. Prof. Gonzalo de la Morena

1° seMestRe (20 ore settimanali) ects oRe

7A53 Lingua greca S. Mas 4 3

7B23 Antico Testamento: libri profetici F. Serafini 4 3

7E24 Teologia dogmatica: Cristologia A. Ducay 6 4

7G23 Teologia morale fondamentale II A. Rodríguez Luño 
I. Ramoneda

4 3

7H13 Teologia morale speciale: virtù teologali, 
prudenza e religione

J.M. Galván 4 3

7K22 Teologia dogmatica: Ecclesiologia ed 
Ecumenismo I

Ph. Goyret 3 2

7P12 Diritto canonico I E. Baura 3 2

2° seMestRe (20 ore settimanali) ects oRe

8C13 Nuovo Testamento: Vangeli Sinottici e Atti 
degli Apostoli

I. Galdeano 4 3

8E33 Teologia dogmatica: Soteriologia G. de la Morena 4 3

8J13 Teologia liturgico-sacramentaria: l’economia 
sacramentale

J.L. Gutiérrez Martín 3 2

8J22 Teologia liturgico-sacramentaria: l’anno 
liturgico, la liturgia delle ore e i sacramentali

R. Boquiren 3 2

8K12 Teologia dogmatica: Ecclesiologia ed 
Ecumenismo II

M. de Salis Amaral 3 2

8L13 Teologia liturgico-sacramentaria: Battesimo e 
Confermazione

M.P. Río 3 2

8M23 Storia della Chiesa: Età moderna e 
contemporanea

L. Martínez Ferrer 
M. Fuster

4 3

8P12 Diritto canonico II E. Baura 3 2

Seminario (uno a scelta) 2 1

S252 Lettura analitica di testi di S. Tommaso 
d’Aquino sulla Trinità

M. de Salis Amaral

S332 Il male e la provvidenza nella dottrina di S. 
Tommaso d’Aquino

J.M. Arroyo

S539 Il 7º comandamento: storia e fondamento 
teologico

I. Ramoneda

S541 Le parabole nei Vangeli: analisi letteraria e 
teologica

G. de Virgilio

S553 Rituale pontificio nel medioevo e nell’epoca 
moderna: significato religioso e politico

L. Zak

S556 Alcuni modelli di sacramentaria: manualistica, 
misterico, personale, dialogico e sponsale

R. Díaz Dorronsoro
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teRzo anno
Coordinatore: Rev. Prof. Antonio Ducay

1° seMestRe (20 ore settimanali) ects oRe

9C23 Nuovo Testamento: lettere paoline e altre 
lettere

G. de Virgilio 4 3

9E44 Teologia dogmatica: Antropologia Teologica P. O’Callaghan 6 4

9F22 Teologia dogmatica: Mariologia M. Aroztegi Esnaola 3 2

9H23 Teologia morale speciale: morale della vita, 
della famiglia e della sessualità

P. Requena 4 3

9L14 Sacramento dell’Ordine Ph. Goyret 
G. Zaccaria

3 2

9L23 Teologia liturgico-sacramentaria: Sacra 
Eucaristia

J. Rego 4 3

9L34 Teologia liturgico-sacramentaria: Matrimonio R. Díaz Dorronsoro 4 3

2° seMestRe (20 ore settimanali) ects oRe

0B32 Antico Testamento: libri sapienziali E. González 3 2

0C32 Nuovo Testamento: scritti giovannei M.V. Fabbri 3 2

0F32 Teologia dogmatica: Escatologia S. Sanz 3 2

0H33 Teologia morale speciale: Morale sociale e 
dottrina sociale della Chiesa

C. Mendoza 4 3

0I13 Teologia spirituale L. Touze 4 3

0K23 Teologia pastorale C. Tagliapietra 3 2

0L44 Teologia liturgico-sacramentaria: Penitenza e 
Unzione degli infermi

F. López Arias 4 3

0M31 Archeologia Cristiana J. Domingo 2 1

0P23 Diritto canonico III M.A. Ortiz 
I. Llorens

3 2

1.3. PROVA DI GRADO DI BACCALAUREATO

a) Il grado accademico di Baccalaureato in Teologia è conferito agli stu-
denti che abbiano frequentato le discipline previste per il primo ciclo e 
ne abbiano superato gli esami, nonché sostenuto con profitto l’esame di 
Baccalaureato sul contenuto complessivo delle suddette discipline.
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b) Il termine per iscriversi alla prova di grado di Baccalaureato nell’a.a. 
2024-25 scade:

- il 10 gennaio per la sessione invernale;
- il 16 maggio per la sessione estiva;
- il 1º settembre per la sessione autunnale.
 Al momento dell’iscrizione, lo studente dovrà pagare la tassa prevista.
c) La valutazione finale per il grado di Baccalaureato è costituita dalla media 

ponderata dei voti delle materie e del voto della prova finale di grado (10 
crediti ECTS).

1.4. DESCRIZIONE DEI CORSI DEL PRIMO CICLO

Primo anno:
https://www.unisantacroce.it/teo/ciclo-istituzionale/primo-ciclo/anno-primo

Secondo anno:
https://www.unisantacroce.it/teo/ciclo-istituzionale/primo-ciclo/anno-secondo

Terzo anno:
https://www.unisantacroce.it/teo/ciclo-istituzionale/primo-ciclo/anno-terzo
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2. SECONDO CICLO (LICENZA SPECIALIZZATA)

Gli studi di Licenza specializzata hanno la durata di due anni accademici 
divisi in semestri e prevedono la stesura della tesi di Licenza, nonché il 
superamento della relativa prova finale di grado. Gli studenti possono sce-
gliere tra sei specializzazioni: Teologia dogmatica, Teologia morale, Teologia 
spirituale, Teologia liturgica, Teologia biblica e Storia della Chiesa.

2.1. CONDIZIONI DI AMMISSIONE AGLI STUDI DEL SECONDO CICLO

a) Sono ammessi ai corsi del secondo ciclo gli studenti che hanno superato 
con profitto la prova di grado di Baccalaureato in Teologia. Chi non fosse 
in possesso di tale titolo, ma avesse compiuto gli studi filosofico-teolo-
gici sessennali presso scuole o istituti superiori approvati dall’autorità 
ecclesiastica (seminari, studentati religiosi, ecc.), prima dell’iscrizione 
dovrà sostenere presso l’Università un colloquio d’idoneità.

b) Gli studenti di madrelingua non italiana, che non hanno conseguito il 
Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università della Santa Cro-
ce, dovranno sostenere l’esame finale del corso d’Italiano di settembre o 
un esame equivalente (cfr. Norme generali § 1.4.d). Chi non dovesse su-
perare questo esame dovrà dedicare i 6 crediti ECTS di approfondimento 
linguistico (cfr. infra 2.2) al corso di lingua italiana.

c) Chi nella sessione di febbraio non supera l’esame di lingua italiana dovrà 
approfondire, durante il secondo semestre, la conoscenza della lingua. 
Coloro che non dovessero superare l’esame non saranno ammessi agli 
esami della sessione di giugno.

d) Oltre all’Italiano, si richiede una conoscenza di base di altre due lingue 
moderne, del Latino e del Greco.

2.2. PIANO DI STUDI

Il piano degli studi della Licenza prevede 120 crediti ECTS. Gli studenti 
devono seguire seminari e corsi, superandone gli esami, per un totale di 90 
crediti ECTS così distribuiti:
- almeno 51 crediti ECTS per corsi della propria specializzazione, indicati 

come tali dalla Guida Accademica (tranne per la specializzazione in Storia 
della Chiesa in cui i crediti di specializzazione richiesti sono almeno 60).
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- massimo 18 crediti ECTS di libera configurazione, che potranno essere 
scelti tra le materie della propria specializzazione o tra gli altri corsi offerti 
dalla Facoltà. (tranne per la specializzazione in Storia della Chiesa in cui i 
crediti di libera configurazione richiesti sono massimo 9).

- 6 crediti ECTS corrispondenti ai due seminari. Gli studenti potranno iscri-
versi ai seminari soltanto a partire dal secondo semestre del primo anno 
di Licenza.

- 6 crediti ECTS corrispondenti ai due corsi di lettura di testi teologici or-
ganizzati dalle varie specializzazioni.

- 3 crediti ECTS corrispondenti al corso di Metodologia teologica pratica 
della propria specializzazione.

- 6 crediti ECTS corrispondenti a corsi di approfondimento linguistico, 
scelti dallo studente tra queste lingue: Latino, Greco, Italiano, Inglese o 
altre lingue moderne approvate dalla Facoltà, fermo restando quanto già 
detto sulla lingua italiana (cfr. comma 2.1.b). Il corso di Inglese potrà 
essere scelto soltanto da coloro che vantano una buona conoscenza del-
la lingua italiana; la relativa quota d’iscrizione è a carico dello studente. 
I crediti di approfondimento linguistico, d’accordo con la Facoltà, si pos-
sono conseguire anche seguendo eventuali corsi estivi coordinati dal 
Dipartimento di lingue (www.unisantacroce.it/centri/dipartimento-di-lin-
gue). È inoltre possibile seguire il corso pomeridiano annuale di Lingua 
latina impartita in “modo vivo”. Il costo dell’iscrizione è a carico dello 
studente.

Il numero massimo di crediti ECTS che gli studenti potranno ottenere per 
semestre è di 30. Questo numero comprende sia i corsi e i seminari offerti 
dalla Facoltà, sia le altre attività a cui si attribuiscono crediti (ad es. i corsi 
speciali approvati dal Comitato Direttivo). La partecipazione alle sessioni dei 
Convegni organizzati dalla Facoltà si considera equivalente a un crediti ECTS 
di libera configurazione.

Saranno anche riconosciuti i corsi organizzati dai Dicasteri della Curia 
Romana, di cui verrà data opportuna notizia. I crediti ECTS riconosciuti 
come “crediti di libera configurazione” saranno assegnati in base alle ore 
di lavoro.

La Facoltà si riserva di non attivare i corsi o i seminari che non raggiun-
gano un numero sufficiente di studenti.

Alla discussione della tesi di Licenza vengono attribuiti 25 crediti ECTS, e 
alla prova di grado 5 crediti ECTS.

http://www.unisantacroce.it/centri/dipartimento-di-lingue
http://www.unisantacroce.it/centri/dipartimento-di-lingue
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Legenda
ects Crediti ECTS (European Credit Transfer System).  

Un credito equivale a 25 ore di studio, incluse le ore di lezione.

oRe Ore di lezione settimanali.

2.2.1. Piano di studi: Specializzazione in Teologia dogmatica
Coordinatore: Rev. Prof. Paul O’Callaghan

Legenda Note
p Corso pomeridiano
1s Corso obbligatorio per gli studenti del primo anno della specializzazione
2s Corso obbligatorio per gli studenti del secondo anno della specializzazione

anno accadeMico 2024-25

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

D062 Natura e grazia in san Tommaso d’Aquino S. Sanz 3 2

D092 La grammatica teologica dei sette primi 
concili ecumenici

G. Maspero 3 2

D102 Identità dinamica del cristianesimo: tre 
maestri per un cambio di epoca

M. de Salis Amaral 
F. Fernández Labastida

3 2

E412 Le origini storiche della fede nella divinità 
di Gesù

G. de la Morena 3 2

E762 Elementi di una antropologia cristiana: 
libertà e socialità

P. O'Callaghan 3 2

F102 Trinità e creazione in S. Tommaso K. Ang 3 2

K142 L’ecumenismo fra memoria, teologia e 
missione

Ph. Goyret 3 2

L132 La teologia del libro della natura O. Juurikkala 3 2

D042 Metodologia teologica pratica A. Ducay 
P. Requena

3 2 2s

Letture e Seminario     

D522 Letture di Teologia Dogmatica I M. de Salis Amaral 3

S255 La Chiesa corpo di Cristo e popolo di Dio 
nella teologia del secolo XX

M. de Salis Amaral 3 1
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 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

E303 Gesù: coscienza, libertà, redenzione A. Ducay 3 2

E772 La visione beatifica come chiave di 
comprensione antropologica

C. Vial 3 2

E782 L'antropologia trinitaria in Joseph Ratzinger I. Troconis 3 2

K122 La santità della Chiesa M. de Salis Amaral 3 2

K482 Missione dei laici e nuova evangelizzazione G. Zaccaria 
S. Segoloni 
C. Tagliapietra

L142 Religione, verità, salvezza. Un approccio 
 alla teologia della religione

M. Vanzini 3 2

Letture e Seminario     

D542 Letture di Teologia dogmatica II M. de Salis Amaral 3

S557 Scienza e fede nella storia teologica O. Juurikkala 3 1

anno accadeMico 2025-26

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

— Lectures in Theology and Science. 
Historical and Philosophical Perspectives

G. Tanzella-Nitti 
O. Juurikkala 
C. Tagliapietra

3 2 P

— Il ruolo dei preamboli della fede nella 
teologia fondamentale contemporanea

O. Juurikkala 3 2

— Il ruolo dello Spirito Santo nella fecondità 
della vita trinitaria

G. Maspero 3 2

— L’ecclesiologia del Concilio Vaticano II M. de Salis Amaral 3 2

— Regno di Dio e liberazione umana G. de la Morena 3 2

— Sacerdozio, ministero e vita. Itinerario 
biblico-teologico-spirituale

Ph. Goyret 
V. Bosch 
G. de Virgilio

4 3

— Storia del dogma del peccato originale S. Sanz 3 2

— Metodologia Teologica Pratica A. Ducay 
P. Requena

3 2 2s

Letture e Seminario     

— Letture di Teologia dogmatica I M. de Salis Amaral 3
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 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

— The Church in the Symbol of Faith Ph. Goyret 3 2 P

— L’assunzione di Maria: storia e teologia A. Ducay 3 2

— La Chiesa in Joseph Ratzinger I. Troconis 3 2

— La dignità umana alla luce della fede P. O'Callaghan 3 2

— La grazia di Cristo nella storia della teologia C. Vial 3 2

— La risurrezione di Cristo fra fede e storia M. Vanzini 3 2

Letture e Seminario

— Letture di Teologia dogmatica II M. de Salis Amaral 3

— Il dialogo tra cattolici e ortodossi M. de Salis Amaral 3 1

2.2.2. Piano di studi: Specializzazione in Teologia morale
Coordinatore: Rev. Prof. Arturo Bellocq

Il piano di studi privilegia il lavoro personale che può realizzarsi mediante 
letture e preparazione di elaborati da parte degli studenti. I corsi di più di 
3 crediti prevedono lo studio di una bibliografia complementare (circa 200 
pagine), mentre altri corsi richiedono la preparazione di un lavoro scritto 
(3.500 parole) che determinerà il 30% del voto finale.

Legenda Note
e Oltre all’esame, il corso richiede un elaborato scritto (estensione: 3.500 parole).
P Corso pomeridiano.
1s Corso obbligatorio per gli studenti del primo anno della specializzazione.
2s Corso obbligatorio per gli studenti del secondo anno della specializzazione.

anno accadeMico 2024-25

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

G224 Avviamento alla teologia morale: natura, 
metodo, storia

A. Bellocq  
F. Insa

6 4 1s

H192 Etica della sessualità e della famiglia A. Rodríguez Luño 4 2

H792 Il principio di sussidiarietà e il razionalismo 
sociale

C. Mendoza 4 2
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I812 Spiritualità coniugale C. Rossi Espagnet 3 2

L603 Fondamento trinitario della vita teologale J.M. Galván 7 3

D042 Metodologia teologica pratica A. Ducay 
P. Requena

3 2 2s

Letture e Seminario     

G272 Letture di Teologia morale I F. Insa 
A. Bellocq  
I. Ramoneda 
C. Mendoza

3

S519 Accompagnamento pastorale e disturbi 
psichici

F. Insa 3 1

S558 Quale Chiesa per quale morale? Paradigmi 
ecclesiologici in teologia morale

M. Coers 3 1

 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

C522 Giustificazione e figliolanza divina in San 
Paolo

G. De Virgilio 4 2

H203 Questioni di bioetica nel fine vita P. Requena 6 3

H302 Il Decalogo: cammino per conservare la 
libertà

J. Moya 4 2

H312 "Le mie lacrime nell'otre tuo raccogli" (sal 
55): letture cristiane del mistero della 
sofferenza

L. Zucaro 4 2

H782 Introduzione all’etica politica A. Rodríguez Luño 4 2

Letture e Seminario     

G292 Letture di Teologia morale II A.Bellocq 
P. Agulles 
F. Insa 
C.Mendoza

3

S414 Studio di alcuni casi di coscienza A. Bellocq 3 1

S544 Il concetto di “giustizia sociale” C. Mendoza 3 1
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anno accadeMico 2025-26

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

— Bibbia e Teologia morale G. de Virgilio 3 2

— Avviamento alla teologia morale: natura, 
metodo, storia

A. Bellocq 
F. Insa

6 4 1s

— Problemi bioetici di inizio vita P. Agulles 4 2

— Gender e vita cristiana P. Requena 4 2 P

— Beni umani e povertà: tra economia, 
antropologia e teologia

C. Mendoza 4 2

— Il contributo dell’etica delle virtù al 
rinnovamento della teologia morale I

A. Rodríguez Luño 5 2 e

— Metodologia Teologica Pratica A. Ducay 
P. Requena

3 2 2s

Letture e Seminario     

— Letture di Teologia morale I A. Bellocq 
F. Insa 
I. Ramoneda

3

— Accompagnamento pastorale e disturbi 
psichici

F. Insa 3 1

— La narrativa biblica come fonte di 
saggezza morale

J. Moya 3 1

 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

— Approccio storico alla morale sessuale 
cristiana

P. Requena 4 2

— Etica cristiana e società tecnologica: la 
tecno-etica

4 2

— Il contributo dell’etica delle virtù al 
rinnovamento della teologia morale II

A. Rodríguez Luño 4 2

— Lo sviluppo storico della Dottrina sociale 
della Chiesa

A. Bellocq 4 2

— Ragione pratica e discernimento I. Ramoneda 3 2
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Letture e Seminario     

— Letture di Teologia morale II A. Bellocq 
F. Insa 
C. Mendoza

3

— Psicologia e vita morale F. Insa 3 1

— Abilitare gli emarginati: il ruolo delle 
organizzazioni imprenditoriali ibride ad 
impatto sociale

L. Mongelli 3 1

2.2.3. Piano di studi: Specializzazione in Teologia spirituale
Coordinatore: Rev. Prof. Laurent Touze

Legenda Note
e Oltre all’esame, il corso richiede un elaborato scritto (estensione: 3.500 parole).
i Corso intensivo.
P Corso pomeridiano.
s Corso obbligatorio per gli studenti della specializzazione.
2s Corso obbligatorio per gli studenti del secondo anno della specializzazione.

anno accadeMico 2024-25

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

I112 Metodologia teologica spirituale pratica J.M. Arroyo 3 2 2s

Teologia spirituale sistematica 

B132 Teologia dei Salmi E. González 
P. Rytel-Andrianik

3 2

I192 I santi e la teologia: natura e metodo della 
teologia spirituale

L. Touze 5 2 s

I302 “Ho detto: siete dei". La deificazione 
dell'uomo nella spiritualità dei Padri greci

P. Prosperi 3 2

Storia della spiritualità

I392 S. John Henry Newman: un'introduzione M. Luque 3 2

I442 Storia della spiritualità patristica V. Reale 3 2 s

I502 S. Francesco di Sales: un'introduzione C. Villar 3 2
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N082 Agiografia F. Forlani 3 2

Forme e discernimento della vita spirituale cristiana

A642 Bibbia e predicazione F. Rosini 3 2

I812 Spiritualità coniugale C. Rossi Espagnet 3 2

Letture e Seminario     

I742 Letture di Teologia spirituale I J.M. Arroyo 3

S560 Seminario permanente di Spiritualità I M. Luque 3 1 s

 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

Teologia spirituale sistematica

A582 La vocazione nella Bibbia G. de Virgilio 3 2

I152 La vita di preghiera e la contemplazione L. Touze 3 2 s

K482 Missione dei laici e nuova 
evangelizzazione

G. Zaccaria 
S. Segoloni 
C. Tagliapietra

3 2

Storia della spiritualità

I202 Luigi Giussani. La sua esperienza 
dell'uomo e di Cristo

M. Camisasca 3 2 P

I452 Storia della spiritualità medievale P. Prosperi 3 2 s

I702 Elementi di teologia e spiritualità orientale M. Nin 3 2 i P

Forme e discernimento della vita spirituale cristiana

I162 Esperienza religiosa e spiritualità cristiana J.M. Arroyo 3 2

I662 Spiritualità laicale V. Bosch 6 3

I792 Psicologia della personalità applicata alla 
direzione spirituale

W. Vial 3 2

K122 La santità della Chiesa M. de Salis Amaral 3 2

Letture e Seminario     

I772 Letture di Teologia spirituale II J.M. Arroyo 3

S560 Seminario permanente di Spiritualità I M. Luque 3 1 s P
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anno accadeMico 2025-26

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

— Metodologia teologica spirituale pratica J.M. Arroyo 3 2 2s

Teologia spirituale sistematica

— Il ruolo dello Spirito Santo nella fecondità 
della vita trinitaria

G. Maspero 3 2

— Per una teologia del Regno di Dio: aspetti 
individuali e collettivi

L. Touze 3 2

— Teologia dell’identificazione con Cristo L. Touze 3 2 s

— Spiritualità mariana C. Rossi Espagnet 3 2

— Bibbia e trasmissione della fede F. Rosini 3 2

Storia della spiritualità 

— Storia della spiritualità moderna M. Luque 3 2 s

— Beato Antonio Rosmini: un'introduzione P. Giroli

Forme e discernimento della vita spirituale cristiana

— Teoria e prassi della direzione spirituale F. Insa 3 2

— Sacerdozio, ministero e vita. Itinerario 
biblico-teologico-spirituale

Ph. Goyret 
V. Bosch 
G. de Virgilio

4 3

Letture e Seminario     

— Letture di Teologia spirituale I C. Rossi Espagnet 3

— Seminario permanente di Spiritualità 3 1

 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

Teologia spirituale sistematica

— Liturgia e vita spirituale R. Boquiren 3 2

— Spiritualità nella Bibbia G. de Virgilio 3 2

Storia della spiritualità

— Storia della spiritualità contemporanea L. Touze 3 2 s
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— La dimensione teologica del pensiero di 
San Josemaría Escrivá

P. O'Callaghan 
G. Maspero 
J. González Gullón

3 2 s

Forme e discernimento della vita spirituale cristiana

— Spiritualità degli sposi santi C. Rossi Espagnet 3 2

— Psicologia e vita spirituale W. Vial 3 2

— Teologia e spiritualità della vita consacrata J.M. Arroyo 3 2

— Vedere l’invisibile: Spiritualità dell’Icona P. Prosperi 3 2

— Gender e vita cristiana P. Requena 4 2

Letture e Seminario     

— Letture di Teologia spirituale II V. Bosch 3

— Seminario permanente di Spiritualità 3 1

2.2.4. Piano di studi: Specializzazione in Teologia liturgica
Coordinatore: Rev. Prof. Juan Rego

Legenda Note
i Corso intensivo.
P Corso pomeridiano.
s Corso obbligatorio per gli studenti della specializzazione.
1s Corso obbligatorio per gli studenti del primo anno della specializzazione.
2s Corso obbligatorio per gli studenti del secondo anno della specializzazione.

anno accadeMico 2024-25

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

J412 Teologia liturgica fondamentale J. Rego 3 2 1s

J492 L’anno liturgico: il mistero di Cristo  nel 
tempo 

J.L. Gutiérrez Martín 3 2 s

J522 Il “Missale Romanum”:  studio teologico-
liturgico 

G. Zaccaria 3 2 2s

J572 La Liturgia delle Ore A. Lameri 3 2 s

J652 Storia della liturgia romana K. Ginter 3 2 s

J682 Teologia e Architettura dello spazio liturgico F. López Arias 3 2



53

II
 C

ic
lo

TE
O

LO
G

IA

K152 Ecclesiologia liturgica M.P. Río 3 2

LATL Latino Liturgico (annuale) F. Bonomo 3 2 1s P

Letture e Seminario     

J512 Letture di teologia liturgica I R. Boquiren 3

S549 Liturgia episcopale R. Reyes 3 1

S562 Cura e pastorale degli infermi. Mistagogia 
del rito

G. Ruppi 3 1

 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

E672 Liturgia e antropologia J. Rego 3 2

J072 Storia e teologia dei riti del sacramento 
dell’Ordine 

A. García Macías 3 2 2s P

J582 Profili giuridici della liturgia della Chiesa M. del Pozzo 3 2

J592 Inculturazione, adattamento e traduzione R. Boquiren 3 2

J662 L'iniziazione cristiana M.P. Río 3 2 1s

J712 L'economia sacramentale R. Díaz Dorronsoro 3 2 1s

J722 Ermeneutica e Liturgia G. Zaccaria 3 2 1s

L102 La struttura della celebrazione della 
penitenza nella storia 

J.L. Gutiérrez Martín 3 2 2s

J622 Metodologia teologica-liturgica pratica F. López Arias 
T. Catellani

3 2 1s

LATL Latino Liturgico (annuale) F. Bonomo 3 2 1s P

Letture e Seminario     

J552 Letture di teologia liturgica II R. Díaz Dorronsoro 3

S515 Organizzazione e gestione di un ufficio 
liturgico diocesano 

A. Giardina 3 1

S522 La Croce nella celebrazione: via veritatis e 
via pulchritudinis

G. Falanga 3 1

S563 Musica e Liturgia A. Bacchiega 3 1
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anno accadeMico 2025-26

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

— L'anno liturgico: il mistero di Cristo nel 
tempo

J.L. Gutiérrez Martín 3 2 1s

— Teologia liturgica fondamentale J. Rego 3 2 1s

— Pastorale liturgica A. Di Stefano 3 2

— Liturgia delle Ore A. Lameri 3 2 1s

— L’anafora eucaristica: storia e teologia G. Di Donna 3 2 2s

— Il "Missale Romanum": studio teologico-
liturgico

G. Zaccaria 3 2 2s

— Storia della liturgia romana K. Ginter 3 2 1s

— I libri liturgici: storia e teologia K. Ginter 3 2 2s

— Parola di Dio e mistagogia liturgica F. López Arias 3 2 s

— Storia dell’arte liturgica R. van Bühren 3 2 P

— I sacramentali R. Boquiren 3 2 2s

— Liturgie occidentali non romane J.L. Gutiérrez Martín 3 2

— Latino liturgico F. Bonomo 3 2 1s P

Letture e Seminario     

— Letture di teologia liturgica I R. Boquiren 3

— Teologia liturgica del sacramento del 
matrimonio

R. Díaz Dorronsoro 3 1

 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

— Liturgia e vita spirituale R. Boquiren 3 2

— Introduzione alle liturgie orientali M. Nin 3 2 i P

— L’economia sacramentale J.L. Gutiérrez Martín 3 2 1s

— Ermeneutica e Liturgia G. Zaccaria 3 2 1s

— La struttura della celebrazione della 
penitenza

J.L. Gutiérrez Martín 3 2 2s

— L'iniziazione cristiana G. Guzmán 3 2 1s
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— Storia e teologia dei riti del sacramento 
dell'Ordine

A. García Macias 3 2 2s

— Inculturazione, adattamento e traduzione R. Boquiren 3 2 2s

— Immagine e liturgia J. Rego 3 2

— Latino liturgico F. Bonomo 3 2 1s P

— Metodologia teologico-liturgica pratica A. Di Stefano 3 2 1s

Letture e Seminario     

— Letture di teologia liturgica II R. Díaz Dorronsoro 3

— Paleografia liturgica F. Bonomo 3 1

— Liturgia e pietà popolare G. Falanga 3 1

2.2.5. Piano di studi: Specializzazione in Teologia biblica
Coordinatore: Rev. Prof. Juan Carlos Ossandón

a) L’accesso alla specializzazione in Teologia biblica richiede il supera-
mento previo di 3 esami di ammissione: Greco biblico, Ebraico biblico e 
Introduzione alla Sacra Scrittura. Per gli studenti che vorranno avvalerse-
ne, l’Università organizza ogni anno corsi di lingua greca ed ebraica per la 
preparazione degli esami di ammissione. Per la preparazione della prova di 
Introduzione alla Sacra Scrittura, è consigliabile frequentare il corso corri-
spondente del primo ciclo della Facoltà di Teologia.

Gli esami di ammissione di lingue bibliche consistono in due prove: pro-
va scritta di grammatica e prova orale di traduzione. Chi supera la prova di 
grammatica potrà accedere alla prova orale di traduzione. Questa verterà su 
un brano scelto dalla commissione d’esame e tratto dai libri di Rut o Giona 
per l’ebraico e dal Vangelo secondo Marco per il greco.

Non è prevista dispensa dagli esami di ammissione. Le prove di ammis-
sione si possono sostenere al massimo due volte in sessioni successive.

Lo studente iscritto ad entrambi i corsi di lingue potrà seguire nel se-
condo semestre insegnamenti corrispondenti a 6 ECTS tra quelli che non 
richiedono il superamento delle prove di ammissione.

Lo studente che abbia superato uno degli esami di lingue e sia iscritto 
all’altro corso linguistico potrà seguire nel primo semestre insegnamen-
ti corrispondenti a 9 ECTS tra tutti quelli della Licenza, tranne i corsi che 
prevedono la conoscenza della lingua di cui non si è superato l’esame. Nel 
secondo semestre, potrà seguire 12 ECTS relativi allo stesso tipo di materie.
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b) Gli studenti iscritti al I ciclo di Teologia che intendono successiva-
mente iscriversi alla specializzazione in Teologia biblica possono già essere 
ammessi a frequentare i corsi di Greco biblico ed Ebraico biblico. Lo stu-
dente ammesso al piano speciale non è obbligato a frequentare le lezioni di 
Greco ed Ebraico del I ciclo, ma deve necessariamente superare gli esami 
corrispondenti.

Le quote da versare per l’iscrizione ai corsi di Greco biblico, Ebraico bi-
blico e Introduzione alla Sacra Scrittura sono indicate nella tabella Tasse 
accademiche.

Durante l’anno propedeutico è possibile seguire alcuni corsi della Licenza 
senza anticipare ulteriori tasse accademiche.

Legenda Note
A Gli studenti che non hanno superato gli esami di lingue bibliche devono chiedere 

l’autorizzazione del docente per iscriversi alla materia.
i Corso intensivo.
P Corso pomeridiano.
s Corso obbligatorio per gli studenti della specializzazione.
1s Corso obbligatorio per gli studenti del primo anno della specializzazione.

anno accadeMico 2024-25

 1° seMestRe ects oRe

Corsi di specializzazione

A672 One Revelation and Two Traditions: the 
Decalogue and Its Jewish and Christian 
Readings

J.C. Ossandón  
F. Serafini

3 2 i P

A412 Testi narrativi della Bibbia greca M.V. Fabbri 3 2 s A

A442 Testi narrativi della Bibbia ebraica C. Jódar 3 2 s A

A642 Bibbia e predicazione F. Rosini 3 2

B052 Le soglie del Quarto Vangelo M.V. Fabbri 3 2 A

B132 Teologia dei Salmi E. González 
P. Rytel-Andrianik

3 2

C042 L’escatologia del Libro della Sapienza M.V. Fabbri 3 2 A

C472 Teologia del Nuovo Testamento G. de Virgilio 3 2 s A 

Letture e Seminario    

A502 Letture di Teologia Biblica I J.C. Ossandón 3   

S440 Introduzione all’analisi della narrativa biblica J.C. Ossandón 3 1  
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 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

A512 Testi argomentativi della Bibbia greca M.V. Fabbri 4 2 s A

A522 Testi poetici della Bibbia ebraica F. Serafini 4 2 s A

A582 La vocazione nella Bibbia G. de Virgilio 3 2

A592 Questioni sul canone biblico J.C. Ossandón 3 2

A622 Cristologia narrativa nel Vangelo 
secondo Marco

I. Galdeano 3 2

B182 Avviamento all'esegesi del libro della 
Genesi

C. Jódar 3 2 A

C452 Testo e contesto del Nuovo Testamento J. Mwaura Njunge 3 2 s A

C522 Giustificazione e figliolanza divina in 
San Paolo

G. de Virgilio 3 2

H302 Il Decalogo: cammino per conservare 
la libertà

J. Moya 4 2

B472 Metodologia biblica pratica J.C. Ossandón 3 2 1s

Letture e Seminario     

A552 Letture di Teologia Biblica II E. González 3

anno accadeMico 2025-26

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

— Testi narrativi della Bibbia greca J. Mwaura Njunge 3 2 s A

— Testi narrativi della Bibbia ebraica C. Jódar 3 2 s A

— Testo e contesto dell’Antico Testamento C. Jódar 3 2 s A

— Cristo e la Chiesa negli Scritti Apostolici 
(Ebrei, Giacomo, 1-2Pietro e Giuda)

M.V. Fabbri 3 2 s A

— Bibbia e Teologia Morale G. de Virgilio 3 2

— Storia e letteratura in Israele nei secoli 
III-II a.C.

J.C. Ossandón 3 2

— L’Antico Testamento nel Nuovo 
Testamento

E. González 
P. Rytel-Andrianik

3 2

Letture e Seminario     

— Letture di Teologia Biblica I J.C. Ossandón 3   
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 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

— Testi argomentativi della Bibbia greca M.V. Fabbri 3 2 s A

— Testi poetici della Bibbia ebraica F. Serafini 3 2 s A

— Le versioni siriache della Bibbia C. Jódar 3 2 A

— I Dodici profeti. Esegesi di brani scelti F. Serafini 3 2

— Storia dell’esegesi J.C. Ossandón 3 2

— Bibbia e catechesi. Profili e percorsi G. de Virgilio 3 2

— Spiritualità nella Bibbia G. de Virgilio 3 2

— Metodologia biblica pratica J.C. Ossandón 3 2 1s

Letture e Seminario     

— Letture di Teologia Biblica II E. González 3

— Critica testuale dell’Antico e del Nuovo 
Testamento

E. González 3 1

2.2.6. Piano di studi: Specializzazione in Storia della Chiesa
Coordinatore: Prof. Jerónimo Leal

Legenda Note
** Il seminario, annuale, e gli ects sono divisi tra i due semestri.
P Corso pomeridiano.
s Corso obbligatorio per gli studenti della specializzazione.
1s Corso obbligatorio per gli studenti del primo anno della specializzazione.
2s Corso obbligatorio per gli studenti del secondo anno della specializzazione.

anno accadeMico 2024-25

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

K182 Introduzione alla storia dell’ecumenismo Ph. Goyret 1 1 P

LALT Latino per la Licenza F. Pirrone 3 2 1s

M621 L'Opus Dei: un approccio storico J. González 1 1 P

M682 Il cattolicesimo nell’Ottocento C. Pioppi 3 2 1s

M801 L'azione umanitaria della Santa Sede 
durante la prima guerra mondiale

M.E. Ossandón 1 1 P
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M812 Storia dell’Azione Cattolica (1922-1958) F. Crovetto 1 1 P

N052 Archivistica M. De Nittis 3 2

N082 Agiografia F. Forlani 3 2

N092 Introduzione alla storia e alla storiografia L. Zak 1 1

N132 Pedagogia e didattica delle scienze 
storiche 

M. Fuster 1 1 s

N701 Il caso Galileo e la condanna del 
copernicanesimo

R. Martínez 1 1

N882 Missioni e colonialismo in Asia e in Africa 
ss. XIX-XX

M. Fuster 3 2

M131 Metodologia storico pratica II L. Zak 1,5 1 2s P

Letture e Seminario     

M352 Letture sulla storia della Chiesa antica S. Mas 1,5 s

M611 Letture sulla storia della Chiesa Moderna L. Zak 1,5 s

S441 Seminario permanente di Storia della 
Chiesa I 

M. Fuster (coord.) 3 1 s P**

 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

iST2 Storia delle idee contemporanee C. Pioppi 3 2

LALT Latino per la Licenza F. Pirrone 3 2 1s

M152 Storia delle istituzioni ecclesiastiche e 
della Curia romana

T. Sol 3 2

M502 L'epoca dell'umanesimo e delle Riforme 
(Sec. XV-XVI)

L. Martínez Ferrer 3 2 s

M601 Giurisdizionalismo e Illuminismo (sec. 
XVII-XVIII) 

L. Martínez Ferrer 1 1 s

M631 Storia del Concilio Vaticano I C. Pioppi 1 1 P

N802 Storia del Concilio Vaticano II J.M. Díaz Dorronsoro 1 1

N842 I Papi del sec. XX M. Fuster 3 2 s

M121 Metodologia storico pratica I L. Zak 1,5 1 1s P

Letture e Seminario     

M111 Letture sulla storia della Chiesa 
Contemporanea 

L. Zak 1,5 s

S441 Seminario permanente di Storia della Chiesa I M. Fuster (coord.) 3 1 s P**
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anno accadeMico 2025-26

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

— Medioevo bizantino-slavo K. Ginter 3 2 s

— Archeologia cristiana e medioevale J. Domingo 3 2

— Storia antica S. Mas 3 2 s

— Storia alto-medievale F. Forlani 3 2 s

— Storia del pensiero teologico C. Pioppi 3 2

— Storia delle Crociate C. Grasso 3 2 s

— Latino per la Licenza 3 2 1s

— Le radici cristiane dell'Europa M. Fuster 3 2

— Metodologia storico pratica II L. Zak 1,5 1 2s

Letture e Seminario     

— Letture sulla storia della Chiesa antica S. Mas 1,5 s

— Seminario permanente di Storia della 
Chiesa II

L. Zak (coord.) 3 1 s **

 2° seMestRe ects oRe note

Corsi di specializzazione

— Diplomatica F. Forlani 1 1

— Paleografia latina C. Pioppi 1 1

— Origene esegeta G. Hermanin 1 1 s

— Gregorio di Nissa: il commento al Cantico 
dei cantici 

I. Vigorelli 1 1

— Patrologia prenicena J. Leal 3 2 s

— Patrologia post-nicena S. Mas 3 2 s

— I primi cristiani a Roma J. Leal 1 1

— Sant'Agostino. Un'introduzione V. Reale 3 2 s

— Storia basso-medioevale F. Forlani 3 2 s

— Latino per la Licenza 3 2 1s

— Metodologia storico pratica I L. Zak 1,5 1 1s

Letture e Seminario     

— Letture sulla storia della Chiesa medievale L. Zak 1,5 s

— Seminario permanente di Storia della 
Chiesa II

L. Zak (coord.) 3 1 s **
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Diploma in Storia del cristianesimo
I Diplomi «Dal Mediterraneo all’Europa e oltre: il cristianesimo dalla fon-

dazione ai nostri giorni» (72 ECTS), «Dal Mediterraneo all’Europa: il cristia-
nesimo antico e medievale» (36 ECTS) e «Oltre l’Europa: il cristianesimo nel 
mondo moderno e contemporaneo» (36 ECTS) hanno la stessa struttura dei 
corsi della specializzazione in Storia della Chiesa. Per ottenere il titolo è ne-
cessaria la frequenza dei corsi e il superamento dei rispettivi esami. È possi-
bile frequentare corsi di altre Specializzazioni o delle altre Facoltà della nostra 
Università. Il Diploma si ottiene una volta conseguiti gli ECTS corrispondenti.

Possono essere ammessi ai corsi per il Diploma di specializzazione colo-
ro che abbiano un titolo universitario in materie umanistiche (che comporti 
almeno tre anni di studio) o un titolo universitario di qualsiasi grado in una 
Università Pontificia (o in un Istituto di Scienze Religiose). I candidati do-
vranno sostenere un esame/colloquio di ammissione, riguardante argomenti 
di cultura generale, storici, dottrinali e linguistici (italiano). I posti disponibili 
per gli studenti del Diploma sono limitati da un numerus clausus variabile di 
anno in anno.

La quota per l’iscrizione è indicata nella tabella Tasse accademiche.

2.2.7. Piano di studi: altri corsi

Legenda Note
P Corso pomeridiano.

anno accadeMico 2024-25

 1° seMestRe ects oRe note

Corsi

M362 Archeologia e arte paleocristiana a Roma J. Domingo 3 2 P

 2° seMestRe ects oRe note

Corsi

Q623 Movimenti ecclesiali nella Chiesa Ph. Goyret 
M.P. Río 
S. Vigo 
E. Lisiero

3 2 P

Corso estivo     

N011 Corso di archeologia a Gerusalemme 6 4
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2.3. NORME PER LA STESURA DELLA TESI DI LICENZA

a) Ogni studente del secondo ciclo deve redigere una tesi mediante la quale 
dimostri le sue capacità nel lavoro di ricerca. La tesi dovrà avere una 
lunghezza compresa tra 150.000 e 200.000 battute (compresi gli spazi e 
tutte le parti della tesi). Tuttavia, con il consenso del moderatore, può es-
sere di lunghezza inferiore o superiore, in considerazione della specificità 
dell’argomento trattato.

b) Il tema della tesi è scelto dallo studente in accordo con uno dei docenti 
della Facoltà disponibile a fare da relatore. Lo studente deve scegliere il 
tema e il relatore della tesi alla fine del primo anno della Licenza (pro-
posta di tema) e presentare il progetto per l’approvazione all’inizio del 
secondo anno (le date vengono indicate sul calendario accademico).

c) Per l’approvazione del progetto della tesi di Licenza lo studente presen-
terà online una domanda indirizzata al Decano della Facoltà, indicando il 
relatore e allegando il progetto di ricerca. In questo progetto il candidato 
dovrà illustrare in maniera dettagliata gli obiettivi e il contenuto della ri-
cerca, giustificandone la validità, e dovrà fornire una bibliografia ragiona-
ta contenente i principali studi sull’argomento. Sarà cura dello studente 
informarsi presso la Segreteria sull’esito della domanda. Il tema ha una 
validità di 5 anni dalla data di approvazione.

d) Le norme riguardanti la stesura della tesi possono essere ritirate presso 
la Segreteria Accademica.

e) Una copia della tesi in formato pdf deve essere inviata per email all’indi-
rizzo: teologia@pusc.it) e insieme alle ricevute di pagamento della relati-
va tassa, entro le seguenti date:
- entro il 10 gennaio, per coloro che desiderano conseguire la Licenza 
nella sessione di esami invernale;
- entro il 23 maggio, per coloro che desiderano conseguire la Licenza 
nella sessione di esami estiva;
- entro il 1º settembre, per coloro che desiderano conseguire la Licenza 
nella sessione di esami autunnale.

2.4. ESAME DI GRADO DI LICENZA SPECIALIZZATA

a) Dopo la comunicazione del giudizio sulla tesi di Licenza, lo studente deve 
sostenere un esame con il quale si concludono gli studi del secondo ciclo 
e viene conferito il grado di Licenza in Teologia, con specializzazione in 
Teologia dogmatica, Teologia morale, Teologia spirituale, Teologia liturgi-
ca, Teologia biblica o Storia della Chiesa.
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b) L’esame, costituito da una prova orale, verte su un elenco di temi che 
rappresenta una sintesi della specializzazione scelta dallo studente.

c) Lo studente si iscrive a questo esame e paga la relativa tassa nel momen-
to in cui invia in Segreteria Accademica la copia PDF della tesi di Licenza.

d) La valutazione finale per il grado di Licenza specializzata (120 crediti 
ECTS) è costituita per 3/4 dalla media ponderata dei voti corrispondenti 
ai singoli corsi e seminari, e per 1/4 dal voto ottenuto nelle prove fina-
li così composto: 5/24 dal voto della discussione della tesi (25 crediti 
ECTS) e 1/24 dal voto della prova di grado (5 crediti ECTS).

Gli studenti che volessero sostenere la prova di grado di Licenza in lingua 
diversa dall’italiano dovranno farne richiesta al presidente della Commissio-
ne almeno 24 ore prima della prova.

Il presidente della Commissione potrà decidere liberamente, avendo pre-
sente chi sono gli altri membri della Commissione giudicante e la loro capa-
cità di parlare e comprendere la lingua proposta.
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2.5. DESCRIZIONE DEI CORSI

2.5.1. Descrizione dei corsi di Specializzazione in Teologia dogmatica
https://www.unisantacroce.it/teo/licenza-specializzata/teologia-dogmatica

2.5.2. Descrizione dei corsi di Specializzazione in Teologia morale
https://www.unisantacroce.it/teo/licenza-specializzata/teologia-morale

2.5.3. Descrizione dei corsi di Specializzazione in Teologia spirituale
https://www.unisantacroce.it/teo/licenza-specializzata/teologia-spirituale

2.5.4. Descrizione dei corsi di Specializzazione in Teologia liturgica
https://www.unisantacroce.it/teo/licenza-specializzata/teologia-liturgica

https://www.unisantacroce.it/teo/licenza-specializzata/teologia-liturgica
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2.5.5. Descrizione dei corsi di Specializzazione in Teologia biblica
https://www.unisantacroce.it/teo/licenza-specializzata/teologia-biblica

2.5.6. Descrizione dei corsi di Specializzazione in Storia della Chiesa
https://www.unisantacroce.it/teo/licenza-specializzata/storia-della-chiesa

2.5.7. Corso estivo

CORSO DI ARCHEOLOGIA A GERUSALEMME
Il corso, organizzato nel mese di luglio dallo Studium Biblicum France-

scanum, dalla Facoltà Teologica di Lugano e dalla Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, offre agli studenti un corso intensivo di archeologia del Le-
vante Meridionale, presso il convento Maronita, nel cuore di Gerusalemme. 
È previsto un periodo al nord, con pernottamenti a Nazaret e presso il Lago, 
per la conoscenza della Galilea. Le lezioni in aula si alternano con escursioni 
ai principali siti archeologici. Lezioni e visite saranno principalmente in lin-
gua italiana. Il corso ha carattere intensivo e prevede un impegno a tempo 
pieno per tutto il periodo di permanenza a Gerusalemme. Al termine è pre-
visto un esame (obbligatorio per tutti). I partecipanti potranno richiederne 
la certificazione, che la Facoltà di Teologia della Pontificia Università della 
Santa Croce riconosce come 6 ECTS (della propria specializzazione nel caso 
di teologia biblica; di libera configurazione negli altri casi).

Per maggiori informazioni: www.archaeojerusalem.org/corso/

2.6. CONVEGNI

La partecipazione al Convegno di Teologia o alle altre attività analoghe 
organizzate dalla Facoltà sarà considerata, per tutti gli studenti che si avval-
gano di questa possibilità, equivalente a un credito ECTS di libera configu-
razione. Gli studenti interessati dovranno essere presenti a tutte le sessioni 
del Convegno, antimeridiane e pomeridiane.

http://www.archaeojerusalem.org/corso/
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3. TERZO CICLO (DOTTORATO)

Nel terzo ciclo, della durata minima di due anni, lo studente dovrà svol-
gere, d’accordo col relatore della tesi, un’attività accademica equivalente 
almeno a dieci ECTS (frequenza dei corsi e con il superamento dei relativi 
esami, recensioni di libri, partecipazione a convegni, esecuzione di lavori 
bibliografici, ecc.). Per gli studenti che non abbiano ottenuto il grado di 
Licenza presso questa Università, il numero di ECTS richiesti sale a quindici.

3.1. CONDIZIONI DI AMMISSIONE AGLI STUDI DEL TERZO CICLO

L’ammissione al Dottorato è subordinata alle reali possibilità di condurre 
un lavoro scientifico nell’ambito delle linee di ricerca della Facoltà. Per que-
sta ragione, per essere ammessi al Dottorato:
a) gli studenti devono essere in possesso del titolo di Licenza in Teologia, 

conseguito con un voto minimo di Magna cum laude (9,0) nella tesi di 
Licenza e un voto minimo di Magna cum laude (8,6) come voto comples-
sivo della Licenza;

b) devono altresì ricevere il parere favorevole della Commissione per il pro-
gramma dottorale, che esaminerà il loro curriculum, terrà conto in ma-
niera particolare delle capacità di ricerca dimostrate durante la Licenza, e 
valuterà l’opportunità o meno dell’ammissione.

Ogni candidato dovrà presentare, oltre alla richiesta scritta di ammis-
sione e l’apposita documentazione, una proposta sommaria dell’argomento 
su cui intende svolgere la propria ricerca (abstract di 1500 caratteri spazi 
inclusi), segnalando la specializzazione (Dipartimento o Istituto) ed even-
tualmente indicando anche il docente sotto la cui guida desidera lavora-
re. L’accettazione preventiva da parte del Dipartimento sarà un requisito 
indispensabile in vista dell’ammissione al programma dottorale. È quindi 
consigliato prendere prima contatto con il Direttore del Dipartimento con 
cui si desidera lavorare, anche in vista della scelta del relatore. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi alla Commissione per il Programma dottorale (dot-
toratoteologia@pusc.it).

La Commissione per il programma dottorale potrà eventualmente stabi-
lire delle condizioni da adempiere prima dell’ammissione, o determinare un 
programma personale da seguire durante il primo anno di Dottorato, che 
preveda, ad esempio, la frequenza di alcuni corsi con il superamento dei 
relativi esami. A questo scopo il candidato, se la Commissione lo giudicasse 
necessario, avrà un colloquio personale con un membro della Commissione 
prima dell’inizio del Programma.
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Lo studente dovrà versare le tasse accademiche in quattro rate, secondo 
le scadenze previste. Passati i primi tre anni dall’iscrizione al Dottorato, lo 
studente dovrà presentare ogni anno richiesta al Decano di rinnovo dell’i-
scrizione e versare l’importo dovuto (vid. Tasse accademiche).

3.2. NORME SULL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
E DISCUSSIONE DELLA TESI

Entro sei mesi dall’iscrizione, lo studente deve chiedere l’approvazione 
del suo Progetto di ricerca in vista della tesi dottorale:
a) lo studente presenterà online una domanda indirizzata al Decano della 

Facoltà, chiedendo l’approvazione del progetto della tesi di Dottorato, in-
dicando il relatore e allegando il Progetto di ricerca. In questo progetto il 
candidato dovrà illustrare in maniera dettagliata gli obiettivi e il contenuto 
della ricerca, giustificandone la validità, e dovrà fornire una bibliografia 
ragionata contenente i principali studi sull’argomento.

b) L’approvazione del Progetto di ricerca è valida per tre anni, trascorsi i 
quali lo studente dovrà presentare ogni anno richiesta al Decano di rin-
novo dell’iscrizione e versare l’importo dovuto (vid. Tasse accademiche).

Al momento dell’approvazione del Progetto, il relatore può richiedere per 
la tesi una correlazione continua; in questo caso il correlatore, nominato dal 
Decano, esaminerà ogni capitolo e avrà a disposizione 15 giorni lavorativi 
per comunicare al dottorando, attraverso il relatore, le proprie osservazioni.

Nel caso di correlazione non continua, il correlatore avrà a disposizione 
15 giorni lavorativi per esaminare l’intero lavoro, più un giorno per ogni 25 
pagine nel caso di tesi di lunghezza superiore alle 350 pagine. Il dottorando 
dovrà consegnare il materiale che deve essere esaminato dal correlatore in 
formato digitale (per mail a: teologia@pusc.it) e, se richiesto dal correlatore, 
anche in formato cartaceo.

3.3. DISCUSSIONE DELLA TESI DOTTORALE 
E CONFERIMENTO DEL GRADO DI DOTTORATO

a) Una volta ottenuto il nulla osta da parte del Vicedecano, lo studente dovrà 
consegnare in Segreteria quattro copie rilegate della tesi, ciascuna con la 
firma del relatore sulla prima pagina, inviare una copia in pdf all’indirizzo 
teologia@pusc.it e versare la relativa tassa accademica. La Segreteria 
apporrà il timbro dell’Università sulla prima pagina di ciascuna copia car-
tacea e ne restituirà una allo studente.
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b) La discussione della tesi di Dottorato ha luogo in sessione pubblica da-
vanti a una commissione di docenti, nel periodo compreso tra ottobre e 
giugno. La data (non prima di quindici giorni lavorativi dalla consegna 
della tesi) e l’ora vengono comunicate dalla Segreteria Accademica.

c) Per la pubblicazione della tesi, si vedano le Norme generali § 3.5.e). Lo 
studente, oltre alle copie cartacee previste, dovrà consegnare una copia 
della tesi in formato pdf.

4. DIPLOMI

4.1 DIPLOMI IN ALTA FORMAZIONE TEOLOGICA

Con i Diplomi in Alta Formazione Teologica si offre l’opportunità di ap-
profondire la formazione teologica in una delle specializzazioni: Dogmatica, 
Morale, Spirituale, Liturgica e Biblica. Per Storia della Chiesa, vedi la descri-
zione del Diploma in Storia del cristianesimo a pagina 61.

Il diploma può essere annuale (due semestri) o biennale (quattro seme-
stri).

La quota per l’iscrizione è indicata nella tabella delle Tasse accademiche.

4.1.1. Condizioni di ammissione
Il candidato dovrà mostrare la padronanza della lingua italiana con un 

titolo di livello B1 (secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue).

Possono essere ammessi al programma per il Diploma coloro che abbia-
no conseguito un titolo universitario in materie umanistiche (che comporti 
almeno tre anni di studio) o un titolo universitario di qualsiasi grado in una 
Università Pontificia (o di un Istituto di Scienze Religiose). I posti disponibili 
per gli studenti del Diploma sono limitati da un numerus clausus variabile 
di anno in anno.

4.1.2. Piano di studi
Per ciascuno studente sarà predisposto un piano di studio individuale, 

concordato con il Comitato Direttivo del proprio Istituto/Dipartimento di 
specializzazione. Gli studenti privi di Baccalaureato in Teologia complete-
ranno, se necessario, la formazione filosofica e teologica con materie dei 
primi cicli di Filosofia e Teologia. Il piano di studi dovrà essere approvato dal 
Comitato Direttivo della Facoltà.
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Programma annuale (60 ECTS)
Gli studenti devono seguire seminari e corsi, superandone gli esami, per 

un totale di 60 crediti ECTS così distribuiti:
- 27 crediti ECTS per corsi della propria specializzazione, indicati come tali 

dalla Guida Accademica.
- 12 crediti ECTS di lavori bibliografici della propria specializzazione, da 

concordare con il dipartimento della propria specializzazione.
- 15 crediti ECTS di libera configurazione, scelti tra le materie della propria 

specializzazione, o tra gli altri corsi offerti dalle Facoltà di Teologia e Filo-
sofia.

- 6 crediti ECTS corrispondenti ai due corsi di lettura di testi teologici or-
ganizzati dalle varie specializzazioni.

Programma biennale (90 ECTS)
Gli studenti devono seguire seminari e corsi, superandone gli esami, per 

un totale di 90 crediti ECTS così distribuiti:
- 51 crediti ECTS per corsi della propria specializzazione, indicati come tali 

dalla Guida Accademica.
- 12 crediti ECTS di lavori bibliografici della propria specializzazione, da 

concordare con il dipartimento della propria specializzazione.
- 21 crediti ECTS di libera configurazione, scelti tra le materie della propria 

specializzazione, o tra gli altri corsi offerti dalle Facoltà di Teologia e Filo-
sofia.

- 6 crediti ECTS corrispondenti ai due corsi di lettura di testi teologici or-
ganizzati dalle varie specializzazioni.
Il titolo finale rilasciato dalla Facoltà – che non è un grado canonico – 

porterà la dizione: Diploma (annuale / biennale) in Formazione Teologica, 
con l’indicazione della specializzazione scelta.

4.2. ALTRI DIPLOMI

4.2.1. Joint Diploma 
“Il pensiero di San Tommaso d’Aquino Doctor Humanitatis”
Il Joint Diploma “Il pensiero di San Tommaso d’Aquino Doctor Huma-

nitatis” si colloca nel ventesimo anniversario della Enciclica Fides et Ratio 
e si propone come un suo specifico frutto. Intende, infatti, approfondire 
l’armonia tra fede e ragione nella prospettiva di San Tommaso, con la finalità 
di far conoscere e apprezzare il pensiero filosofico e teologico dell’Aquinate 
nella sua profondità ed attualità. Sono coinvolte varie Università ed Atenei 
Pontifici Romani, fra cui anche la Pontificia Università della Santa Croce.
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Il conseguimento del Diploma assicura l’assegnazione di 6 ECTS di libera 
configurazione.

Referente: prof.ssa Catalina Vial (c.vialdeamesti@pusc.it)
Per maggiori informazioni: www.sitaroma.com/wp/joint-diploma/

4.2.2. Joint Diploma in 
“Ecologia integrale a partire dalla Laudato Si’”
L’obiettivo principale del diploma è diffondere la visione e la missione 

che l’Enciclica Laudato si’ affida alla Chiesa. Sono coinvolte varie Università 
ed Atenei Pontifici Romani, fra cui anche la Pontificia Università della Santa 
Croce.

Referente: prof. Arturo Bellocq (a.bellocq@pusc.it)
Per maggiori informazioni: it-it.facebook.com/PXPUG/

4.2.3 Joint Diploma in “Donne e Chiesa”
Il corso, in modalità online, è rivolto a presbiteri, religiosi, religiose e laici 

impegnati nell’ambito ecclesiale per promuovere una maggiore e migliore 
collaborazione tra uomini e donne all’interno della Chiesa.

Referente: prof.ssa M. Pilar Río (prio@pusc.it)
Per maggiori informazioni: https://www.pusc.it/article/aperte-le-iscrizioni-

al-joint-diploma-donne-e-chiesa-24-25

5. DISCIPLINE OPZIONALI PER L’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Alla luce dell’Intesa del 28 giugno 2012 tra la Conferenza Episcopale Ita-
liana e il Ministero della Pubblica Istruzione, i titoli accademici di Baccalau-
reato, Licenza e Dottorato rilasciati dalla Facoltà di Teologia saranno consi-
derati titoli validi per l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole 
pubbliche italiane, solo se saranno presenti nel Curriculum i seguenti esami:
– Pedagogia e didattica (4 ECTS)
– Metodologia e didattica dell’insegnamento della religione cattolica (4 

ECTS)
– Teoria della scuola e Legislazione scolastica (4 ECTS)
– Tirocinio dell’insegnamento della religione cattolica (12 ECTS)

I corsi prevedono lezioni presenziali e lavoro a distanza con l’ausilio della 
piattaforma didattica, la redazione di un elaborato su un tema indicato dal 

http://www.sitaroma.com/wp/joint-diploma/ 
https://www.pusc.it/article/aperte-le-iscrizioni-al-joint-diploma-donne-e-chiesa-24-25 
https://www.pusc.it/article/aperte-le-iscrizioni-al-joint-diploma-donne-e-chiesa-24-25 
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docente e un esame finale. Gli incontri per le lezioni si svolgono nel secon-
do semestre. Nel 2025 sono previsti tre incontri, che andranno dal venerdì 
pomeriggio (4 ore) al sabato pomeriggio (4 ore la mattina e 4 ore il pome-
riggio): 7 e 8 febbraio, 25 e 26 aprile, 9 e 10 maggio. Per gli studenti ospiti 
la quota per l’scrizione è indicata nella tabella Tasse accademiche. Un quarto 
incontro, relativo alla parte teorica del tirocinio (tirocinio indiretto), si terrà il 
13 e 14 giugno (entrambi i giorni mattina e pomeriggio).

Gli esami si svolgeranno durante la sessione estiva e autunnale. Gli stu-
denti interessati devono iscriversi ai corsi entro il 31 gennaio 2025.

Chi è interessato a frequentare queste discipline può prendere contatto 
con il prof. Mario Russo (m.russo@pusc.it).

PEDAGOGIA E DIDATTICA
Analisi della Pedagogia come scienza dell’educazione, dell’istruzione 

e della formazione. Statuto epistemologico e rapporto con le altre scien-
ze dell’educazione. Teorie attinenti il sapere pedagogico, il suo oggetto di 
analisi e di studio. Le articolazioni interne di cui la Pedagogia si è venuta 
arricchendo per l’ampliarsi dei suoi oggetti di studio e di riflessione.

Attraverso la conoscenza e lo studio del pensiero e dell’azione dei più 
importanti pedagogisti, si arriverà a definire un quadro attuale e concreto 
delle teorie pedagogiche e dei metodi applicati che rispondono alle doman-
de degli educatori di oggi.

Collocazione della Didattica nella pedagogia. L’insegnante insegna con 
tutta la sua persona, e non solo con la parola o con i singoli atti della sua 
professione. L’istruzione, con l’insegnamento e il relativo apprendimento, 
si concretizza nel lavoro dell’insegnante e dell’alunno, ed è oggetto della 
Didattica Generale, con collegamenti all’educazione e formazione. Il punto 
di incontro fra pedagogia e didattica è costituito dal lavoro di ogni giorno, 
tanto quello dell’insegnante quanto quello dell’alunno, e ambedue soggiac-
ciono alle leggi generali che regolano il lavoro in quanto actus personae.

Area di approfondimento: Pedagogia e Metodologia dello Studio.
Bibliografia: il docente fornirà a lezione alcuni sussidi didattici e le relati-

ve indicazioni bibliografiche.
prof. M. Russo

METODOLOGIA E DIDATTICA DELL’IRC
Il Corso intende offrire una panoramica circa la peculiare identità dell’IRC. 

Le coordinate storico-giuridiche, tra regolamentazione pattizia (Stato-Chie-
sa) e normativa scolastica, costituiranno le basi essenziali per lo studio dei 
Programmi Didattici oggi evolutisi nelle Indicazioni per l’IRC. Un quadro di 
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riferimento che consentirà un’analisi consapevole delle relative implicazioni 
metodologico-didattiche necessarie per questo insegnamento.

I temi principali trattati saranno quindi: 1. L’identità scolastica dell’IRC; 
2. L’evoluzione storica dei programmi di religione e la posizione dell’IRC a 
confronto con le Indicazioni per le altre discipline; 3. La proposta didattica 
dell’IRC: il ruolo strategico delle competenze e le competenze religiose; 4. 
Le Indicazioni per l’IRC per la scuola dell’Infanzia e Primo Ciclo; 5. Le Indi-
cazioni per l’IRC nel Secondo Ciclo; 6. Progettare per competenze nell’IRC; 
7. Metodi e tecniche di didattica attiva e la didattica ermeneutico esistenziale 
nell’IRC: modelli di Unità di Apprendimento; 8. La valutazione nell’IRC.

Bibliografia: S. Cicatelli, Guida all’insegnamento della religione cattolica, 
La Scuola, Brescia 2015.

C. Carnevale, La pratica didattica nell’IRC. Progettare, agire, valutare, 
LDC, Torino 2020.

prof. M. Russo

TEORIA DELLA SCUOLA E LEGISLAZIONE SCOLASTICA
Il Corso intende delineare prima di tutto l’identità della Scuola alla luce 

dell’evoluzione normativa del sistema scolastico.
Elementi storici di legislazione scolastica. Le fonti della legislazione sco-

lastica. Dall’Unità d’Italia alla Costituzione Repubblicana. L’istituzione Scuo-
la dopo l’approvazione della Carta Costituzionale.

L’obbligo scolastico. L’autonomia delle istituzioni scolastiche. Le riforme 
degli ordinamenti scolastici. Il sistema nazionale di istruzione. La parità. La 
funzione docente. La legislazione sull’Irc.

Teoria della Scuola. I modelli educativi, la società educante e il primato 
della famiglia; l’autonomia scolastica come garanzia di libertà di insegna-
mento e di pluralismo culturale; il piano dell’offerta formativa, strumento di 
collaborazione tra scuola e famiglia. L’insegnamento della religione nei vari 
ordini di scuola secondo le linee del nuovo Concordato.

Finalità e caratteristiche dell’istituzione scolastica. La Scuola come istitu-
zione finalizzata all’educazione integrale della persona-alunno, in collabora-
zione con la famiglia. I compiti dello Stato e degli enti territoriali in tema di 
istruzione e formazione nel quadro dei principi di carattere costituzionale in 
materia. Legislazione e organizzazione della scuola in Italia: l’attuale assetto 
organizzativo del sistema scolastico italiano. L’integrazione scolastica degli 
alunni diversamente abili, con problemi educativi speciali, DSA. La valuta-
zione degli alunni e la valutazione del sistema scolastico.
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Bibliografia: S. Cicatelli, Introduzione alla legislazione scolastica, Scholé, 
Brescia 2020.

L. Raspi, Legislazione scolastica e insegnamento della religione cattolica, 
ed Glossa, Milano 2019.

A. Catelani, M. Falanga, La scuola pubblica in Italia, La Scuola, Brescia 
2008..

Ulteriori testi per approfondimenti e aggiornamenti saranno forniti a le-
zione dal docente.

prof. M. Russo

TIROCINIO DELL’IRC
Il tirocinio designa l’attività preparatoria a una professione, sotto la guida 

di persone esperte, condotta in condizioni simili a quelle in cui la professio-
ne dovrà essere esercitata. (M. Laeng, 1998).

Esso va inteso come un insieme di situazioni formative integrate, finaliz-
zate all’acquisizione, al potenziamento e al consolidamento di conoscenze e 
competenze professionali al fine di garantire lo svolgimento della funzione 
docente nell’attuale contesto scolastico, che richiede di promuovere le po-
tenzialità e le capacità di tutti gli alunni in prospettiva inclusiva.

L’attività di tirocinio si suddivide in tirocinio indiretto e tirocinio diretto.
Il tirocinio indiretto comprende lezioni, seminari, laboratori (presso le 

Università o gli Istituti) e incontri di gruppo (riflessione/autoriflessione) con 
il tutor. Il tirocinio diretto comprende la presenza attiva in classe (ambito 
professionale) con la guida di un mentore (referente professionale).

Bibliografia: R. Rezzaghi, Manuale di didattica della religione, La Scuola, 
2012.

Documenti: CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, Roma, 2010; 
MIUR-CEI, Nuove Intese per l’IRC, Roma, 2012.

N.B.: il docente fornirà a lezione alcuni sussidi didattici e ulteriori indica-
zioni bibliografiche.

prof. M. Russo
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6. RIVISTA DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA
www.annalestheologici.it

«Annales theologici», rivista internazionale di teologia fondata nel 1987, 
è uno strumento di approfondimento e di aggiornamento teologico curato 
dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce (Roma). 

La rivista è open access (www.annalestheologici.it) e si propone di colla-
borare alla riflessione comune sui temi che rivestono maggior interesse per 
il dialogo fra vangelo e cultura e per la formazione scientifica ed ecclesiale 
del popolo di Dio. «Annales theologici» comprende due fascicoli semestrali 
di circa 300 pagine ciascuno e ospita una rubrica di studi e una sezione 
di note, completate dalla proposta di uno status quaestionis, che in modo 
sistematico e didatticamente fruibile espone la sintesi del dibattito teologico 
su un argomento di interesse generale. Il volume è completato da una sezio-
ne di recensioni bibliografiche.

La rivista dedica il secondo fascicolo di ogni anno a un argomento mono-
grafico. I numeri monografici finora pubblicati sono stati: “A 500 anni dalla 
Riforma luterana” (2017), “La serietà della storia” (2018), “Il sacerdozio co-
mune dei fedeli” (2019), “A 25 anni dall’enciclica Evangelium vitae” (2020), 
“Canonico e apocrifo: il senso di una distinzione” (2021), “La sinodalità nella 
Chiesa” (2022) e “La risurrezione di Cristo e la risurrezione della carne” 
(2023).

Il comitato di redazione è composto da Vicente Bosch (Direttore), Arturo 
Bellocq, Fernando López Arias, Marco Vanzini, Catalina Vial de Amesti e Ma-
ria Veltri (Segretaria).

http://www.annalestheologici.it/
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