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1. La teologia pastorale e pratica  
La configurazione attuale della teologia pastorale e la sua collocazione tra le altre discipline 
teologiche a partire da una esplorazione della dimensione pratica della teologia, dei nodi fondamentali 
della sua storia, della terminologia e delle questioni epistemologiche e metodologiche.  
  
Bibliografia: M. SEMERARO, Il ministero generativo. Per una pastorale delle relazioni, EDB, 
Bologna 2016, B. SEVESO, La pratica della fede. Teologia pastorale nel tempo della Chiesa, Milano  
2010; G. VILLATA, L’agire della Chiesa, EDB, Bologna 2014; L. SANDRIN, Lo vide e non passò oltre. 
Temi di teologia pastorale, EDB, Bologna 2015.  
  
2. Evangelizzazione e “cambiamento d’epoca”: sfide socio-pastorali per la comunità cristiana  
La sensibilità della riflessione e dell’azione pastorale verso temi sociali e culturali è una delle piste 
più dinamiche per capire l’identità e l’azione stessa della comunità cristiana nel mondo d’oggi. 
Partendo dalla definizione di evangelizzazione di Paolo VI in Evangelii nuntiandi 17 e da una lettura 
contestualizzata dei “segni dei tempi” si possono evidenziare alcuni temi pastorali circa i modelli, gli 
ambiti e gli elementi principali dell’evangelizzazione oggi. 
  
Bibliografia: M. PRODI, «Riorientare la globalizzazione. Il contributo di Evangelii gaudium» in 
Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione XXIII 45 (2019), 11-35; G. COSTA, «L’ecologia integrale 
della Laudato si’: un programma e le sue radici» in Credere Oggi 2 (2016), 49-63; A. JOIN-LAMBERT, 
«Verso ‘nuovi luoghi ecclesiali’?. Immaginare la missione nella modernità liquida» in La Rivista del 
Clero Italiano 2 (2019), 86-99; P. CARRARA, «Per una chiesa “in uscita”. L’Evangelii gaudium di 
Francesco» in Teologia XLI 2 (2016), 195-221; E. CASTELLUCCI, «La teologia dell’evangelizzazione: 
traiettorie dalla nascita dello STAB all’oggi della FTER», in M. MARCHESELLI (ed.), Evangelizzare 
nelle criticità dell’umano, Bologna, EDB 2016, 17-32. 
 
3. La dimensione sociale, comunicativa e relazionale nell’azione pastorale  
L’azione pastorale si caratterizza concretamente anche nell’attenzione alla dimensione contestuale, 
sociale e personale in una visione sempre più ecologica integrale. La dimensione del prendersi cura, 
del proteggere e del promuovere si esprime nel recuperare la complessità della persona in relazione 
e in contesto e offrire elementi utili per un cammino individuale e comunitario pastorale.  
  
Bibliografia: A. FAVOLE, Vie di fuga. Otto passi per uscire dalla propria cultura, UTET, Milano 2018 
(Capitoli I e II, pp. 9-29); U. FABIETTI - R. MALIGHETTI - V. MATERA, Dal tribale al globale.  
Introduzione all’antropologia, Pearson Italia, Milano-Torino 20203; M. AMBROSINI – L. SCIOLLA, 



Sociologia, Mondadori Università 2015; A. BRUSCO, «Il counseling pastorale» in Studi Ecumenici 32 
(2014), 79-103; A. FIORUCCI, «Dalla dialettica diversità-differenza alla significazione e 
rappresentazione dell’Alterità» in Italian Journal of Special Education for Inclusion 1 (2016), 47-65; 
D. E. VIGANÒ, «La Chiesa nella società dei media. Per una pastorale della comunicazione» in La 
Rivista del Clero Italiano 85 (2004). 
  
4. Il fenomeno della mobilità umana  
La terminologia, i processi e gli attori emergenti del complesso fenomeno della mobilità umana.  
  
Bibliografia: M. AMBROSINI, Sociologia delle migrazioni, Mulino, Bologna, 20203; R. COHEN, 
Migrazioni. Storia illustrata di popoli in movimento, Giunti, Firenze 2019; S. CASTLES – H. DE HAAS 

–  M.J. MILLER, The age of migration. International population movements in the modern world, Red 
Globe Press, New York 20196; EUROPEAN MIGRATION NETWORK, Asilo e migrazione. Glossario 6.0, 
European Commission 2018, 
http://www.emnitalyncp.it/wpcontent/uploads/2019/02/Glossary_ITA.pdf  
  
5. Il magistero della chiesa sulle migrazioni  
L’evoluzione e i principali contenuti dei documenti della chiesa sulle migrazioni a partire dalla 
Costituzione apostolica Exsul familia (1952) di Pio XII fino al pontificato di papa Francesco  
  
Bibliografia: G. CAMPESE, Il magistero della chiesa sulle migrazioni, Roma, Scalabrini International 
Migration Institute, 2020 http://www.scalabriniani.org/wp-
content/uploads/2020/12/Sussidi_06it.pdf; FRANCESCO, Messaggio Giornata mondiale del migrante 
e del rifugiato 2018, 15 agosto 2017; FRANCESCO, Messaggio Giornata mondiale del migrante e del 
rifugiato 2019, 27 maggio 2019; PIO XII, La famiglia esule. Attualità del magistero sui migranti. 
Commenti di F. BAGGIO e A. RICCARDI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1952, 2020; 
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Istruzione Erga migrantes 
caritas Christi, Città del Vaticano 2004.  
 
6. La Chiesa sinodale: un’ecclesiologia nell’era delle migrazioni  
In prospettiva biblica “camminare insieme” (σύνοδος) è parte della vocazione stessa del popolo eletto, 
convocato a percorrere insieme il cammino verso la “terra promessa”. Partendo da una comprensione 
di chiesa come popolo di Dio in cammino, popolo “pellegrino e missionario” (EG 111) i cui membri 
sono discepoli missionari della “via” (οδός, At 9,2), rifletti sugli elementi essenziali di una 
ecclesiologia nell’era delle migrazioni. 
 
Bibliografia: R. BATTOCCHIO – L. TONELLO (eds.), Sinodalità. Dimensione della chiesa, pratiche 
nella chiesa, Edizioni Messaggero, Padova 2020; S. BEVANS, «Missione tra i migranti, missione dei 
migranti: missione della Chiesa», in G. CAMPESE – D. GROODY (eds.), Missione con i migranti, 
missione della Chiesa, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2007, 83-104; G. CAMPESE, 
«“Why are you afraid? Have you still no faith?” (Mk 4:40). Becoming a pilgrim people of God», in 
U. ANDRÉE – A.-K. DIEHL – B. SIMON (eds.), Challenged by ecumenism. Documentation of the 
Global Ecumenical Theological Institute – Berlin 2017, Missionshilfe Verlag, Hamburg 2018, 39-48; 
R. LUCIANI – S. NOCETI – C. SCHICKENDANTZ (eds.), Sinodalità e riforma. Una sfida ecclesiale, 
Queriniana, Brescia 2022; S. NOCETI, «“Quelli della Via”: chiesa in cammino», in Credere Oggi 40 
(2020), 41-52; D. M. RWEZAURA, «A nomadic church and an extended family of God at the service 
of all», in A. E. OROBATOR (ed.), The church we want. Foundations, theology and mission of the 
church in Africa, Pauline Publications Africa, Nairobi 2015, 259-270. 



7. Verso una teologia della mobilità umana  
Le migrazioni come fattore strutturale del cristianesimo è allo stesso tempo locus theologicus e segno 
dei tempi. Esponi metodologie, sviluppi e implicazioni missionarie di una teologia della mobilità 
umana.  
 
Bibliografia: S. BEVANS, «Pope Francis: Mission, migration, and christian spirituality», in Studi 
Emigrazione 57 (2020), 267-293; G. CAMPESE, «Teologia delle Migrazioni», in G. BATTISTELLA (a 
cura di), Migrazioni. Dizionario socio-pastorale, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, 
10161027; D. GROODY, «Crossing the divide: foundations of a theology of migration and refugees», 
Theological Studies 70 (2009), 638-667; P.C. PHAN (ed.), Christian theology in the age of migration. 
Implications for world Christianity, Lexington Books, Lanhamm, MD 2020; R. POLAK, «Flight and 
migration: signs of the times and loci theologici – a european perspective», in Journal of Catholic 
Social Thought 14 (2017), 105-121.  
 
8. Leggere la Bibbia in prospettiva pastorale  
L’ermeneutica pastorale o l’approccio contestuale della Bibbia permette tracciare un ponte inter-
storico dal passato di Israele e dalla chiesa primitiva alle nostre chiese, nell’ascolto dello Spirito di 
Dio, che con la sua forza vitale continua a parlare dalle pluralità delle storie e dalla diversità delle 
situazioni.  
 
Bibliografia: PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, 
Libreria Editrice Vaticana, Vaticano 1993; BENTO XVI, Verbum Domini: Esortazione apostolica post-
sinodale, 2010, n. 29-49;  H. J. ZUNIGA VALERIO, «Biblia, Métodos Críticos y Hermenéuticas 
contextuales», Revista Logos (2012), 143-168; N. CALDUCH-BENAGES, «Exégesis, teología y 
hermenéutica bíblica en la “Verbum Domini”», in Phase 51 (2011) 302, 109-121;  S. M. SCHNEIDERS, 
«Biblical Hermeneutics since Vatican II» in A. J. GODZIEBA - B. E. HINZE (eds.), Beyond Dogmatism 
and Innocence: Hermeneutics, Critique and Catholic Theology, Liturgical press, Minnesota 2017, 3-
18. 
 
9. La prospettiva biblica sulle migrazioni 
L’esperienza di migrazione è un segno nell’autocomprensione dell’identità dell’antico Israele, 
nonché nella sua relazione con  gl’immigranti che vengano a stabilissi nella terra promessa. L’essere 
migrante è parte costitutiva dell’identità di Cristo, dei suoi discepoli e della Chiesa nascente. Si 
prenda, dunque, in esami, la conoscenza sul lessico referente all’immigrante, straniero e nemico; la 
relazione di Israele con gli stranieri, storie esemplari di migranti e sulla pratica della ospitalità.  
 
Bibliografia: A. FUMAGALLI, «Gesù straniero», in G. BATTISTELLA, (ed.), Migrazioni. Dizionario 
Socio-Pastorale, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, 510-517; E. BIANCHI, Ero straniero e 
mi avete ospitato, Rizzoli, Milano 2006; L. SEMBRANO, Accogli lo straniero: storie esemplari 
dell’Antico Testamento, Roma, 2018; M. GRILLI – J. MALEPARAMPIL (eds.), Il diverso e lo straniero 
nella bibbia ebraico-cristiana, EDB, Bologna 2013; M. MAZZEO, «Stranieri e Pellegrini» (1Pt 2,11), 
in Parola Spirito e Vita, Vivere in esilio, EDB, Bologna 2020,  125-141; M. MILANI, «Lo straniero 
nella Bibbia», in____, L’incontro con l’altro nella Bibbia: una lettura in prospettiva interculturale e 
interreligiosa, EDB-Facoltà Teologica del Triveneto, Padova 2017, 267-278; P. BASTA, «La nostra 
dimora terrena è come una tenda (2Cor 4,7-5,19)» in Parola Spirito e Vita, Vivere in esilio, EDB, 
Bologna 2020, 99-112. 
 
 
 



10. Teologia pratica e mobilità umana: storia, metodologie e prospettive  
Spiegazione terminologica e prospettiva storico-critica della teologia pratica e mobilità umana; 
contesti e modelli socio-ecclesiali per la pratica pastorale; metodologia della ricerca e della 
progettazione pastorale nel campo della mobilità umana. 
 
Bibliografia: F.V. ANTHONY, «Fondamenti cristiani per una pastorale migratoria attuale», in G. 
BENTOGLIO (ed.), Sfide alla chiesa in cammino. Strutture di pastorale migratoria, Urbaniana 
University Press, Città del Vaticano 2010, 77-92; S. BEVANS, «Pope Francis: Mission, Migration and 
Christian Spirituallity» in Studi Emigrazione 218 (2020), 267-293; J. L. MARTINEZ, Ciudadanía, 
migraciones y religión, Universidad Pontificia Comillas, San Pablo, Madrid 2007; F. BAGGIO,  
“Planning For the Pastoral Care for Migrants and Refugees in a Multicultural Church,” in Thinking 
Migration 1 (2011), 20-31; G. G. TASSELLO, «Teologia pastorale e migrazioni», in Studi Emigrazione 
178 (2010), 444-470. 
 
11. Pastorale in prospettiva integrale: un laboratorio di comunione e cattolicità 
La pastorale d’insieme esige sempre più attenzione ad una serie di fattori e situazioni che coinvolgono 
la comunità cristiana nelle realtà socioculturali dove esse sono inserite: la dimensione del prendersi 
cura, le dinamiche del mondo giovanile, l’importanza della comunicazione, compreso il mondo 
digitale, la pastorale dell’accoglienza integrale in contesti migratori. Tracciare i modelli teologico-
pastorali di riferimento in prospettiva narrativa e performativa del messaggio cristiano. 
 
Bibliografia: L. SABBARESE, «La cura pastorale per i migranti: alla ricerca di presupposti e 
fondamenti» in Euntes docete LVIII, 2-3 (2005), 269-284; M. VOLF, «Dall'esclusione all'abbraccio» 
in Concilium 2 (1999), 140-151; G. CAMPESE, «“Non di solo pane… (Mt 4,4). Missione della chiesa 
dei e con i migranti», in S. MAZZOLINI (ed.), Evangelizzare il sociale. Prospettive per una scelta 
missionaria, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, 77-104; L. SANDRIN, Comunità 
sanante. Dalla pastorale della salute alla salute della pastorale, Editoriale Romani, Roma 2019; F. 
V. ANTHONY – M. CIMOSA, Pastorale giovanile interculturale, LAS, Roma 2012. 
  
  


