
LINGUE

Morfologia ebraica. Fonologia e morfologia. Traduzione e 
analisi di brani scelti.           M. Pazzini

Sintassi ebraica (A-B). Sintassi, soprattutto del verbo, basata 
sulla linguistica testuale. Traduzione e analisi di brani scelti.   
              G. Geiger

Sintassi ebraica (C). Continuazione dello studio della sintassi 
ebraica con enfasi su testi poetici. Traduzione e analisi di 
brani scelti.                G. Geiger

Morfologia greca. Morfologia del greco biblico, con elementi 
di fonetica e note di sintassi.                       E. Chiorrini

Sintassi greca. Sintassi del caso e del verbo. Analisi di brani 
scelti del NT e dei LXX.                 R. Pierri

Aramaico biblico. Morfologia, elementi di sintassi. Traduzione 
e analisi di brani scelti.            G. Geiger

Aramaico targumico. Elementi di morfologia e di sintassi. 
Lettura e traduzione di testi.                                   M. Munari

Siriaco. Fonologia, morfologia, elementi di sintassi, lettura 
e traduzione di testi.             M. Pazzini

     ESEGESI AT

Le porte del Salterio: i Sal 1-2 e 146-150.  Studio dei Salmi 
che hanno un ruolo strutturale particolare nell’architettura ge-
nerale del libro (aprono e chiudono il libro). A. Coniglio

Il dolore in Giobbe e Qoèlet e la “crisi” della sapienza 
tradizionale. Chiavi di lettura ed esegesi di passi scelti. Il 
corso intende dare chiavi di lettura essenziali ai libri di Giobbe 
e Qoèlet – che, se da una parte mettono “in crisi” la sapienza 
d’Israele, dall’altra ne costituiscono il culmine – mediante 
l’esegesi di passi scelti e la teologia che ne emerge, con particolare 
focus sul tema del dolore, nel contesto della letteratura ebraica del 
secondo tempio.     F. G. Voltaggio

I tratti della figura di Giosuè nei libri dell’Esodo e dei 
Numeri e negli strati redazionali del Pentateuco. I testi dei 
libri dell’Esodo e dei Numeri in cui appare il personaggio di 
Giosuè saranno studiati con i metodi della critica narrativa e 
della critica della redazione.              B. Štrba

Visione di Abdia. Studio del più breve libro dell’Antico 
Testamento: esegesi storico-critica, Wirkungsgeschichte e 
attualizazzione.  W. Węgrzyniak

ESEGESI NT

La fine-compimento, la sete e l’aceto: Sal 69(68),22 
in Gv 19,28-30. Analisi della narrazione della passione 
giovannea, sullo sfondo semitico espresso dalle Scritture 
ebraiche, in particolare dal Sal 69(68),22 presente in allusione 
in Gv 19,28-30 e in 1QHa XII,12 (IV,11).    A. Cavicchia

La sapienza e lo Spirito: 1Cor 2,6-16. Scopo del corso è 
l’analisi di 1Cor 2,6-16. Dopo aver mostrato che Dio rovescia 
la sapienza del mondo attraverso l’annuncio del vangelo, 
l’Apostolo afferma che solamente mediante lo Spirito il cre-
dente può giungere ad una intelligentia crucis, ovvero alla 
comprensione della modalità paradossale con cui Dio dona la 
salvezza mediante la stoltezza della croce.  S. Salvatori

The Gospel of Luke: Faith that Saves. In Luke the noun 
πίστις appears in ten different episodes. In four passages 
Jesus expressly declares that salvation is the result of faith 
“your faith has saved you (go in peace)”. The course applies 
narrative criticism to elucidate some passages that highlight 
the correlation between faith and salvation: the Pardon of 
the Sinful Woman 7:36-50; the Healing of Woman with He-
morrhage 8:43-48; the Cleansing of Ten Lepers 17:11-19; the 
Healing of the Blind Beggar 18:35-43.                      P. Blajer

L’identità di Gesù e i nemici del Regno dei Cieli (Mt 14,1-
16,12). Dopo il discorso in parabole e la visita a Nazaret, Mt 
riprende la narrativa di Mc. Gesù, Messia mite che nutre e 
cura il popolo, è posto a confronto con il paranoico Erode, 
esecutore di Giovanni Battista. Gesù poi affronta l’ostilità dei 
farisei, degli scribi e dei sadducei. I miracoli narrati preparano 
e conducono al riconoscimento dell’identità di Gesù da parte 
dei discepoli e successivamente in modo particolare di Pietro 
(Mt 14,33; 16,16) .           M. Munari

TEOLOGIA BIBLICA

La teologia del libro di Osea. Il libro è un appello al popolo 
di Dio per una conversione radicale in un’epoca di confusione 
religiosa e aberrazione sociale e un invito a una più profonda 
conoscenza di Dio.        F. Sedlmeier

La Lettera agli Ebrei: cristologia e Scrittura in dialogo. A 
partire dall’analisi della struttura letteraria, si studierà lo spe-
cifico contributo della Lettera agli Ebrei alla cristologia delle 
origini cristiane, mettendo in evidenza, in modo particolare, il 
dialogo che l’autore crea con la Scrittura giudaica, compresa 
come Parola vivente di Dio.      M. Girolami

INTRODUZIONE E METODOLOGIA

Introduzione speciale NT. Le sezioni periautologiche nell’e-
pistolario paolino. Analisi dell’autoelogio di Paolo in 1Ts 2; 
1Cor  9,1-27; 2Cor 10,1–13,13; Gal 1,13–2,21; Fil 3,1b–4,1: cir-
costanze/motivazioni; dimensione retorica; finalità.     L. Giuliano

Introduzione speciale AT. Nozioni introduttive sul contributo 
dell’orientalistica e della teoria della storiografia per l’esegesi 
e la teologia biblica e per la storiografia israelitica.         T. Vuk 

Introduzione alla critica testuale e metodologia esegetica 
del Nuovo Testamento. Critica testuale e metodo storico-
critico.                                           R. Pierri - E. Chiorrini

ERMENEUTICA E STORIA DELL’ESEGESI

Ermeneutica ebraica delle Scritture. Il corso è un’introdu-
zione all’ermeneutica ebraica antica e alla letteratura inter-
testamentaria e rabbinica, con speciale interesse al variegato 
panorama dell’ebraismo del secondo tempio e al sottofondo 
del NT, mediante la lettura di testi paradigmatici tratti dalle 
fonti e la discussione sulla metodologia ad esse correlata. 
     F. G. Voltaggio

AMBIENTE BIBLICO

Geografia biblica. Uno sguardo agli elementi di geografia fisi-
ca e storica, i confini del Canaan biblico e le varie descrizioni 
bibliche della terra di Israele. La provincia persiana di Yhd e la 
ripresa postesilica. Le regioni del periodo ellenistico, romano, 
bizantino: Idumea, Iturea, Nabatea, Decapoli, Provincia Iudaea, 
Provincia Palaestina, Provincia Arabia. I mosaici e le fonti 
della Geografia biblica.              Y. Demirci 

Storia biblica. Esilio e ritorno  (587-445 a.C.). Periodo neo-
babilonese e achemenide fino all’arrivo di Neemia. Con par-
ticolare riferimento alla condizione dei giudei in esilio riletta 
alla luce del materiale documentario pubblicato.     V. Lopasso
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Archeologia biblica. Introduzione alla topografia di Geru-
salemme. Iniziazione alla conoscenza della topografia antica 
di Gerusalemme attraverso l’analisi degli elementi storici, 
archeologici, topografici relativi allo sviluppo urbanistico di 
Gerusalemme, dalle tracce più antiche (Paleolitico) all’Aelia 
Capitolina (età adrianea).     D. Massara

SEMINARI

La morte di Mosè: dalla Parola, al Libro, alla vera Terra 
Promessa (Dt 31-34). Il seminario intende analizzare i 
capitoli finali del Deuteronomio (31,1-34,12), cercando 
soprattutto di rispondere alla domanda sul significato 
dell’esclusione di Mosè dall’entrata nella Terra promessa e 
di evidenziare come lo studio attento dei testi conduca ad 
una valutazione altamente positiva della morte di Mosè.   
            M. Priotto

I luoghi nel Quarto Vangelo, tra spazialità percepita, 
concepita e vissuta. Analisi di luoghi del Quarto Vangelo 
attraverso le categorie dello Spatial turn: lo spazio percepito 
nella sua concretezza, concepito, anche nel suo senso 
simbolico, e vissuto, nella dimensione relazionale narrata 
oppure immaginata.         A. Cavicchia

ESCURSIONI

Escursioni in Gerusalemme e dintorni   
                 G. Urbani - Y. Demirci

Escursioni biblico-archeologiche in Terra Santa. Go-
lan, Galilea, Samaria, Giudea e Negev.           M. Luca
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