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I. I codici domestici (Haustafeln) nelle lettere del Nuovo Testamento (Ef 5,21-6,9; Col 3,18-4,1; Tt 2,1-

10; 1Tm 2,8-15; 6,1-2; 1Pt 2,18-3,7) 

 

1. Somiglianze e dissomiglianze con i Praecepta della letteratura pagana. 

2. Confronto sinottico tra Ef 5,21-6,9 e Col 3,18-4,1. 

3. Contributo cristologico ed ecclesiologico delle tavole domestiche al formarsi della teologia delle 

prime comunità cristiane. 

Indicazioni bibliografiche: K. BERGER, Forme e generi nel Nuovo Testamento, Brescia, 2016; R.P. 

MARTIN, Efesini Colossesi Filemone, Torino 2014; C. MARCHESELLI CASALE, Le lettere pastorali 

raccontano, Borla, Roma 2010. 

II. Il Christus totus in Agostino 

1. L’ecclesiologia donatista 

1.1.Ticonio e Ottato di Milevi 

1.2. Le tesi ecclesiologiche donatiste 

2. L’ecclesiologia agostiniana 

2.1. I quattro modelli ecclesiologici agostiniani 

2.1.1. La Chiesa “autorità credibile” 

2.1.2. La Chiesa “comunione” 

2.1.3. La Chiesa saeculum e regnum Dei 

2.1.4. La Chiesa “croce” 

3. Il Cristo totale: Verbo eterno, Verbo incarnato, Cristo Capo e Corpo. 

Indicazioni bibliografiche: AGOSTINO, Il Cristo totale, a cura di G. CARRABETTA, Città Nuova, Roma 

2012; G. MADEC, La patria e la via. Cristo nella vita e nel pensiero di Sant’Agostino, Borla, Roma 

1993; V. GROSSI, La Chiesa di Agostino. Modelli e simboli, EDB, Bologna 2012, 41-137. 

III. Il discernimento morale, tra legge e libertà di coscienza. 

1. Definizione e contenuto della legge naturale e relazione con la libertà morale 

2. Soggettivo e oggettivo nel giudizio morale: discernimento e norma morale 

3. La libertà creativa della coscienza morale 

Indicazioni bibliografiche: GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Veritatis splendor, (2° cap.); C. 

ZUCCARO, Morale Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2013; A. PARISI, «La 

Coscienza “pasquale” del credente. Al centro della teologia morale generale», in P. COGNATO – A. 

PARISI – S. LEONE – A. LIPARI, Quando la morale celebra la Pasqua, Rubbettino, Soveria Mannelli 

2017, 41-69; A. PARISI, «Coscienza e discernimento morale: quale orizzonte e quale normatività?», 

in G. ALCAMO (a cura di), Nulla è più esigente dell’amore. La famiglia e le sfide di Amoris laetitia, 

Paoline, Milano 2017, 105-134; B. HÄRING, «La coscienza: il santuario della fedeltà e della libertà 

creativa», in ID., Liberi e fedeli in Cristo. Teologia morale per preti e laici, 1, Roma 1979, 267-356. 

 

 



IV. Il pensiero e l’affettività: l’affettività del pensiero 

1. L’affettività tra emozioni e passioni. 

2. En pathei, mathos: la sor-presa “a principio” del pensare. 

3. Una filosofia dal sentimento? Il contributo dell’estetica alla riflessione filosofica e teologica 

Indicazioni bibliografiche: PAPA FRANCESCO, Lettera apostolica Sublimitas et miseria hominis, nel 

quarto centenario della nascita di Blaise Pascal,19 giugno 2023; P. GILBERT, Dalla ragione allo 

spirito. La dinamica affettiva del conoscere umano, Stamen, Roma 2023, 131-224; P. RICOEUR, «La 

fragilità affettiva», in ID., Finitudine e colpa, Morcelliana 2021, 163-226; H. U. VON BALTHASAR, La 

percezione della forma, Gloria I., Jaca Book, Milano 2012, 9-24. 

V. Una lettura critica dei documenti e della discussione teologica in atto intorno al rapporto tra 

sinodalità, collegialità e primato  

1.  La sinodalità implica l’esercizio del sensus fidei della universitas fidelium (tutti), il ministero di 

guida del collegio dei Vescovi (alcuni), e il ministero di unità del Papa (uno). 

2.  La sinodalità come “dimensione costitutiva” della Chiesa e di “Chiesa sinodale”: una novità di 

linguaggio rispetto ai concetti di “costituzione o comunione gerarchica della Chiesa” del Concilio 

Vaticano II. 

3.  Lo scambio tra la profezia dei fedeli, il discernimento del collegio episcopale e la presidenza del 

ministero petrino: ridefinizione della nozione di Chiesa e della sua identità. 

Indicazioni bibliografiche:  

1. Testi magisteriali: 

Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa «Lumen gentium»: 18-23; specialmente la Nota esplicativa 

previa (21 novembre 1964); Concilio Vaticano II, Decreto sulla missione pastorale dei vescovi nella Chiesa «Christus 

Dominus» (28 ottobre 1965): 2-6; Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi cattolici su alcuni aspetti 
della Chiesa intesa come comunione «Communionis notio» (28 maggio 1992); 7-10; 12-14; Giovanni Paolo II, Lettera 

enciclica «Ut unum sint» (25 maggio 1995): 88-97; Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica «Pastores gregis» (16 

ottobre 2003): 8; 10; 55-56; 58-59; Giovanni Paolo II, Lettera apostolica in forma di motu proprio «Apostolos suos» 
sulla natura teologica e giuridica delle conferenze episcopali (21 maggio 1998): 8-13; Francesco, Discorso in occasione 

della «Commemorazione del Cinquantesimo Anniversario dell’Istituzione del Sinodo dei Vescovi» (17 ottobre 2015): 

passim; Commissione teologica internazionale, Il sensus fidei nella vita della Chiesa (2014): 1-6; 44-46; 66; 71; 
Commissione teologica internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa (2 marzo 2018): 6-9; 62-

70; 94-96; Francesco, Costituzione Apostolica «Episcopalis communio» sul sinodo dei vescovi» (18 settembre 2018): 6; 

10; Documento preparatorio alla XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 2021-2023, Per una Chiesa 

sinodale: comunione, partecipazione e missione (7 settembre 2021): 2; 13-14; 17-20; Dicastero per la Dottrina della 
Fede, Dubia di due Cardinali (10 luglio 2023) e Risposte del S. Padre “ai cinque Dubia proposti dai Cardinali Burke e 

Brandmüller” (11 luglio 2023): cf Dubium 3 e Risposta 3; Instrumentum laboris della XVI Assemblea Generale 

Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione (Prima Sessione; 
ottobre 2023): 53-54; 59; vedi anche Scheda B2.4; Scheda B2.5; Scheda B3.4; Scheda B3.5; Relazione di Sintesi della 

XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, Una Chiesa sinodale in missione (Prima Sessione; 4-29 

ottobre 2023): 12, a-m; 13, a-k. 

2. Studi: 

S. DIANICH, «Sinodalità», in ID., Diritto e teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa, 

Dehoniane, Bologna 2015, 155-168; S. DIANICH, «Chiesa, carismi e sinodalità», in Il Regno – Attualità 64 (2019) 493-
505; R. BATTOCCHIO, L. TONELLO (a cura), Sinodalità. Dimensione della Chiesa, pratiche nella Chiesa, Messaggero - 

Facoltà teologica del Triveneto, Padova 2020; J.R. VILLAR, «Sinodalidad: Pastores y fieles en comunión operativa», in 

Scripta Theologica 48 (2016) 667-685; R. REPOLE, «Sinodalità. Il contributo della teologia», in Teologia 46 (2021) 511-
530; M. FARCI, «Sinodalità e Chiesa: una relazione da precisare?», in Rassegna di Teologia 63 (2022) 117-149; M. DE 

SALIS, «La sinodalità della Chiesa. Sensi e contorni di una espressione», in Annales Theologici 36 (2022) 283-316; R. 

LA DELFA, «Chiesa e Sinodo, il caso di una comunanza di nome storica e teologica», in G. DI CORRADO (a cura), 

Ravviva il dono di Dio che è in te, Istituto teologico Ibleo, Ragusa 2022, I parte, 21-33; II parte, 34-45. 


