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1. Sacra Scrittura 

Introduzione generale 
1.1 La dottrina della divina ispirazione in 2 Tm 3,16; 2 Pt 1,20-21; 3,15-16, e nei documenti del 

Magistero dal Vaticano I al Vaticano II (Costit. Dogmatica Dei Filius, le Encicliche di 
Leone XIII, Benedetto XV e Pio Xll; Costit. Dogmatica Dei Verbum). 

1.2 I sensi biblici: il senso letterale (primo e secondo) e il senso reale (simbolico e tipico); il 
senso  letterale primo improprio espresso con tropi, cioè con mutazioni di parole 
(metafora, allegoria, enigma, ecc.) e con figure (comparazione, parabola, favola). Principi 
ermeneutici. 

Antico Testamento 
1.3 Il concetto di storia presente nell’A.T. 
1.4 Il grande affresco storico di Genesi - 2 Re (Pentateuco - storia deuteronomistica): orgoglio 

della propria identità (racconto delle istituzioni) e meditazione penitenziale (peccato e 
grazia). 

1.5 Caratteristiche del profetismo israelitico. 
1.6 La questione letteraria dei libri profetici: il processo della loro redazione. Esempio a cui far 

riferimento: il libro di Isaia. 
1.7 La funzione della sapienza nella vita e nella storia d’Israele. Dalla sapienza come formazione 

completa dell’uomo alla Sapienza di Dio. 

Nuovo Testamento 
 (a) Sinottici e Atti degli Apostoli 
 1.8   Impostazione generale del Vangelo di Marco (linea portante, parti e contenuto). 
 1.9   Studio esegetico-teologico di Mc 1,16-20. 
1.10  La preghiera del Padre Nostro in Mt 6,9-13 (analisi del suo contenuto) e rapporto con il 

contesto del cap. 6,1-34. 
1.11  La parte cristologica (At 2,22-36) del discorso di Pietro nel giorno di Pentecoste e rapporto con  il 

contesto di At 2,1-48. 
1.12  La rivelazione a Damasco, evento determinante della vita di Paolo (At 9,1-25;  22,1-21; 

26,1- 23; Gal 1,11-17). 
  (b) Giovanni 
1.13  Il Prologo (Gv 1,1-8). 
1.14  La visione del Risorto in Gv. 20,1-29. 
1.15  L’importanza di Gv 20,30-31 e rapporto globale con la totalità di Gv. 
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  (c) Paolo 
1.16  Profilo umano e cristiano di Paolo. 
1.17  Farsi uno con Cristo morto e risorto (Rm 6,1-14). 
1.18  La «vita nuova» in Cristo e quotidianità della vita (Ef 4,1-6,20). 

2.  Teologia dogmatica 

Teologia fondamentale 
2.1 La divina rivelazione: oggetto, destinatari, fine, svolgimento e compimento (Dei Verbum, 

cap I). 
2.2 La Tradizione nella Chiesa e della Chiesa (Dei Verbum, cap. II). 
2.3 Dall’apologetica alla teologia fondamentale. 

Cristologia e Trinitaria 
2.4  La missione terrena di Gesù di Nazaret 
2.5  La risurrezione e l’ esaltazione di Gesù Crocifisso 
2.6  L’ unicità e l’ universalità della mediazione salvifica di Gesù Cristo 
2.7  Le figure di mediazione e la preparazione veterotestamentaria alla rivelazione  
       trinitaria. La rivelazione trinitaria nel NT: la struttura trinitaria del kerigma, il mistero  
       pasquale, le formule trinitarie. 
2.8  La categoria di “generazione” dai padri apologisti alla crisi ariana. La formulazione del 

dogma trinitario: da Nicea al Costantinopolitano II. La confessione di fede nella divinità 
dello Spirito santo. 

2.9 Lineamenti di teologia trinitaria sistematica: missioni e processioni; persone e relazioni;  
proprietà personali e appropriazioni. La teologia di Dio Padre. La teologia di Dio Spirito 
Santo: lo Spirito dono e amore; il Filioque. 

Ecclesiologia 
 2.10 Il mistero della Chiesa, rivelato da Dio nella storia della salvezza (immagini e categorie 

bibliche). 
 2.11 Tratti principali della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. 
 2.12 L’unità della Chiesa (mistero trinitario, vincolo di fede e di sacramenti) e la comunione 

ecclesiale (vescovo, sinodo, primato petrino, concilio). 
 2.13 La Chiesa vista come popolo profetico, regale e sacerdotale (Rivelazione – magistero; 

dignità cristiana – ordinamento giuridico; sacerdozio comune – culto della vita).   

Escatologia 
2.14 L' escatologia biblica: Antico e Nuovo Testamento 
2.15 L'esistenza cristiana terrena nella sua dimensione escatologica 
2.16 L'esistenza cristiana nella morte come condizione escatologica 
2.17 Il significato cristologico-trinitario, ecclesiologico, antropologico e cosmico dell'evento  
        parusiaco 
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 Mariologia 
2.18 La Vergine Madre Maria nella Rivelazione del Nuovo Testamento. 
2.19 Maria nel Mistero di Cristo e della Chiesa. 
2.20 I dogmi mariani della divina maternità e della perpetua verginità. 
2.21 I dogmi mariani recenti: l’Immacolata concezione e l’Assunzione di Maria. 

3. Liturgia e Sacramentaria 

Liturgia 
3.1  Il termine “liturgia”: origine e significato 
3.2  La Liturgia nell’economia della storia della salvezza (SC 5-6) 
3.3  La Liturgia attuazione del mistero pasquale 
3.4  Il linguaggio della celebrazione: linguaggio simbolico e azione rituale 
3.5  L'Assemblea soggetto della celebrazione 
3.6  La Liturgia: culto spirituale 
3.7  Anno liturgico: struttura e teologia. 
3.8  La Pasqua settimanale e la Pasqua annuale. 
3.9  La Quaresima  - l’Avvento – il Natale-Epifania: origine e struttura   
3.10 Il tempo “per annum” - Il santorale  
3.11  Liturgia delle Ore:  struttura e teologia. 

Sacramentaria 
3.12 La sacramentalità modo di essere dell’uomo (aspetto antropologico). 
3.13 La sacramentalità modo di agire di Dio (aspetto storico – salvifico). 
3.14  Cristo sacramento dell’incontro con Dio - La Chiesa sacramento di Cristo – I sacramenti 

della Chiesa 
3.15  Iniziazione cristiana: storia, teologia e problematica pastorale. 
3.16  La celebrazione dell’iniziazione cristiana nel RICA: struttura e teologia 
3.17 Battesimo: origine e fondamento della vita cristiana; immersione nella Pasqua di Cristo; 

partecipazione alla vita della Chiesa. 
3.18  Cresima: tappa dell’iniziazione cristiana (dati della storia e insegnamenti del Concilio 

Vaticano II), dono dello Spirito. 
3.19  Eucaristia: sacramento del sacrificio di Cristo e compresenza del sacrificio dei cristiani. 
3.20 La struttura della celebrazione eucaristica: liturgia della Parola e liturgia eucaristica – 

Struttura e significato della preghiera eucaristica.   
3.21  Il sacramento dell’Ordine: teologia del ministero ordinato. 
3.22  Il sacramento del Matrimonio: storia, teologia e sua celebrazione.  
3.23  Il sacramento della Penitenza: storia, teologia e sua celebrazione. 
3.24  Il sacramento dell’Unzione e la cura pastorale degli infermi: storia, teologia e sua 

celebrazione.  
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4. Teologia morale 

Morale fondamentale e religiosa 
4.1 Lo statuto epistemologico della Teologia morale secondo Optatam totius 16. La visione 

vocazionale  della vita morale: l’uomo, creato ad immagine di Dio, alla ricerca della 
rettitudine del suo agire e del  senso della vita. 

4.2 La coscienza morale e il mistero della persona (Gaudium et spes 16). 
4.3 L’uomo in Cristo: la realizzazione della vita filiale attraverso la grazia e le virtù. 

Morale sessuale e familiare 
4.4 L’amore coniugale principio generatore della morale matrimoniale secondo Gaudium et spes e 

il  magistero   post-conciliare. 
4.5  La famiglia: il suo valore, la sua struttura e la sua missione nell’esortazione Familiaris  
        Consortio. 
4.6  L’omosessualità: fenomeno, insegnamento magisteriale, orientamenti pastorali. 

Etica generale 
4.7 Il concetto di etica e alcuni modelli fondativi (eudemonismo, utilitarismo, etica dell’auto- 

perfezionamento, l’etica autonoma). La fondazione metafisica dell’etica: la persona come 
criterio ultimo di verità. 

4.8 Legge naturale e ragione. 
4.9 La libertà umana secondo Paul Ricoeur.  

Morale antropologica 
4.10 Il concetto della bioetica. Il modello antropologico laico e quello teologico. Qualità e 

sacralità della  vita: dal conflitto al superamento. 
4.11 Lo statuto ontologico dell’embrione umano e le questioni bioetiche della vita umana 

nascente (aborto e la fecondazione umana assistita: problema di fondo, concetti, 
criteriologia e valutazione morale).  

4.12 La sfida dell’eutanasia e la risposta della teologia morale (contesto culturale della malattia e 
della morte, chiarificazione dei termini, valori etici e responsabilità personale e collettiva). 

Morale sociale 
4.13  Principi ordinatori della società secondo la Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) 
4.14  Nascita ed sviluppo della DSC nel mondo contemporaneo: principali documenti  
         Il diritto elettorale. I principali sistemi elettorali. 
4.15  I Diritti dell’uomo come progetto etico di pace 
4.16  La logica del dono applicata all’economia e al lavoro  
4.17  La partecipazione alla vita pubblica e le scelte politiche dei cristiani 

5. Storia della Chiesa e Patristica 

Storia della Chiesa  I 
5.1 Il cristianesimo in età apostolica e il confronto con il mondo giudaico e pagano. 
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5.2 Le persecuzioni contro i cristiani: fondamento giuridico e motivazioni reali. 
5.3 Il II e il III secolo: eterodossia e ortodossia, organizzazione strutturale della Chiesa, 

problematiche interne (controversia pasquale, verginità, martirio). 
5.4 La svolta costantiniana e la conversione romana al cristianesimo. 
5.5 Le dispute trinitarie e cristologiche nei secoli IV-VII: dalle origini apollinaristiche ai dibattiti  
       postcalcedonesi. 
5.6 Monachesimo medievale e nuove forme di vita religiosa nei secoli XI-XIII. 

Storia della Chiesa II 
5.7  Medioevo: a) evangelizzazione dei popoli germanici; b) formazione della chiesa occidentale e 

l’alleanza con i Franchi; c) la riforma cosiddetta gregoriana e il rapporto tra gerarchia e laicato; d) 
movimenti religiosi da Cluny ai mendicanti. 

5.8 Moderna: a Martin Lutero e il concilio di Trento; b) Chiesa e stati assoluti; c) problemi disciplinari e 
dottrinali dei movimenti giansenista e giurisdizionalista; d) cristianesimo e democrazia durante la 
rivoluzione francese. 

5.9 Contemporanea: a) La separazione tra chiesa e stato; b) cattolici intransigenti e liberali; c) sillabo e 
concilio vaticano I; d) modernismo e socialismo 

Patristica 
5.10 Introduzione generale: terminologia (patristica, patrologia, letteratura cristiana antica); 

metodologia e strumenti. 
5.11 I Padri apostolici, i Padri apologisti. Gli inizi della letteratura eretica e la reazione della 

Chiesa. 
5.12 La scuola di Alessandria. La scuola di Antiochia. Gli inizi della letteratura cristiana in 

Occidente. Minucio Felice, Ippolito di Roma, Novaziano, Tertulliano, Cipriano etc. 
5.13 Il IV secolo in Oriente e Occidente. L’arianesimo e il concilio di Nicea (325) con i 

protagonisti principali dell’ortodossia. Alessandro di Alessandria, Atanasio etc. 
L’apollinarismo, macedonianismo e i Padri cappadoci. Ilario di Poitiers, Eusebio di 
Vercelli e Mario Vittorino. 

5.14  Eusebio di Cesarea e la Storia ecclesiastica. 
5.15  I concilii di Costantinopoli (381), Efeso (431) e Calcedonia (451). Giovanni Crisostomo, 

Teodoro di Mopsuestia e Nestorio, Cirillo di Alessandria. Eutiche, il monofisismo. 
5.16 Il donatismo ed il pelagianismo. Ambrogio, Girolamo e Agostino. 
5.17 Il periodo della decadenza (451-750). Leone Magno, Gregorio Magno, Giovanni 

Damasceno. 

6. Teologia pastorale 

6.1 La natura e la finalità della pastorale secondo la Gaudium et Spes (cf. specialmente la nota I 
apposta al titolo). 

6.2 Il soggetto radicale della pastorale: la Chiesa locale nei documenti conciliari e post-conciliari 
(cf. specialmente la Evangelii Nuntiandi e la Redemptoris Missio).  

6.3 La partecipazione alla triplice funzione di Cristo, i ministeri e gli operatori pastorali 
(Evangelii Nuntiandi, cap. VI; Redemptoris Missio, cap. VI). 
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6.4 I destinatari della pastorale nel presente momento storico (cf. Redemptoris Missio, cap. IV e 
qualche indagine socio-religiosa). 

6.5 Evangelizzazione e inculturazione (cf. Evangelii Nuntiandi, nn. 17-20; Redemptoris Missio, nn. 
52-60; discorsi di Giovanni Paolo II). 

7. Storia della filosofia e Filosofia teoretica 

Storia della filosofia 
7.1 La nascita del pensiero filosofico  
7.2 Filosofia greca e cristianesimo 
7.3 La grande sintesi medievale: la Scolastica dalle origini alla decadenza. 
7.4 Le principali correnti di pensiero dell’epoca modema. 
7.5 Pensatori e sistemi della filosofia contemporanea. 

Filosofia teoretica 
7.6  Nozioni di logica. 
7.7  Teoria e fenomenologia della conoscenza. 
7.8  Il problema della verità. 
7.9  Le principali correnti dell’epistemologia. 
7.10 La scoperta metafisica  nel pensiero greco. 
7.12 La crisi della metafisica nell’epoca modema e la ripresa contemporanea in chiave 

personalistica. 

8. Pedagogia e Psicologia 

Pedagogia generale 
8.1 La pedagogia come discorso paidetico. 
8.2 Educare all’umano dell’uomo nel tempo della globalizzazione. 
8.3  Dalla maieutica all’educazione: percorsi edificanti.  
8.4 La filosofia dell’educazione come ermeneutica dell’educativo.  
8.5 Il se dell’educazione per non tradire l’uomo come mistero.   
8.6 L’educatore: l’umano che si trasmette.  
8.7 Il processo educativo come possibilità-necessità di diventare l’io che si è.  
8.8 La competenza comunicativa come requisito per l’educativo.  

Psicologia generale e religiosa 
8.9  Teorie della personalità e antropologia cristiana 
8.10  I tre livelli della vita psichica 
8.11 L'identità personale: strutture della personalità e dinamismi 

motivazionali 
8.12 I meccanismi di difesa 
8.13 Sviluppo umano e religioso: un cammino di integrazione 
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Sociologia generale 
9.1   Il fatto sociale (E. Durkheim) e l'azione sociale (M. Weber) come paradigmi alternativi nel 

pensiero  sociologico 
9.2  Società, individuo ed interazione sociale  
9.3 L'individualizzazione nel pluralismo moderno 

Sociologia della religione  
9.4  Il fenomeno religioso e la sua socializzazione 
9.5  Trasformazione della religione nella società 
9.6  Le diverse manifestazioni di religiosità in Italia o nel  Paese di provenienza 
9.7  Religione e/o religiosità  

10. Diritto Canonico 

10.1 Lo stato giuridico della persona nella Chiesa (Cann. 96, 204, 206, 207 e 208). 
10.2 Obblighi e diritti: di tutti i fedeli cristiani (Cann. 209-223); dei fedeli laici (Cann. 224-231); 

dei 
        ministri sacri (Cann.273-289); e dei religiosi (Cann. 662-672). 
10.3 I compiti della Chiesa nella sua funzione di insegnare (Cann. 747-755). 

11. Antropologia  

Filosofica  
11.1  Le dimensioni corporea, psichica e spirituale de la persona umana. 
11.2. La persona umana come soggetto di atti liberi. 
11.3  Il fine ultimo della persona umana. 

 Teologica 
11.4 L’uomo come creatura 
11.5 La condizione di peccato e il dramma dell’umano. 
11.6 L’uomo chiamato a vivere nella grazia. 
11.7 L’uomo come incontro e comunione. 
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