
 

1 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Percorsi Interdisciplinari  
per la  Formazione alla Vita Consacrata  

nella Chiesa 

2023 - 2024 

AGORÁ 

JUNIORES - PREPARAZIONE AI VOTI PERPETUI 

EVANGELICA VIVENDI FORMA  



 

2 

AGORÀ JUNIORES 

EVANGELICA VIVENDI FORMA  

 

 

 

ANNO INTENSIVO 

PREPARAZIONE AI VOTI PERPETUI 

 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

PER LA  FORMAZIONE ALLA VITA CONSACRATA  

NELLA CHIESA 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 2023 – 2024 

 

  



 

3 

AGORÀ TEAM 

 
L’offerta formativa annuale per essere attuata e valutata viene 
accompagnata da un team ad hoc, esperti e animatori, che si 
ritrovano nel lavoro di pensiero, di programmazione, di prassi, 
di verifica. 
 
 
 
 
ANIMAZIONE  

 
Rosanna Costantini  coordinatrice 
Jeane Rodrigues 
Marta Finotelli 
Pierina Scarmignan 
Debora  Magni 
Jaqueline  Costa De Oliveira  
Claudia Bonaccini 

 
 
 
ESPERTI 

Samuela Rigon – Consigliera Usmi 
Bruna  Di Veroli e Marcello Budini 
Fabrizio Pieri 
Nicla       Spezzati 
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LE DUE ISTITUZIONI: CISM E USMI 
 
Usmi e Cism Nazionale propongono itinerari formativi sia per 
novizie/i che neo-professe, sia per la formazione continua, al 
fine di aiutare gli istituti a formare persone che desiderano 
essere in ricerca continua del Volto di Dio e dell’humanum nel 
segno del Vangelo, consapevoli nella sequela Christi 
quotidiana. 
 
“Se dunque è vero che il rinnovamento della vita consacrata 
dipende principalmente dalla formazione, è altrettanto vero che 
questa è, a sua volta, legata alla capacità di proporre un metodo 
ricco di sapienza spirituale e pedagogica che conduca 
progressivamente chi aspira a consacrarsi ad assumere i 
sentimenti di Cristo Signore. La formazione è un processo vitale 
attraverso il quale la persona si converte al Verbo di Dio fin nelle 
profondità del suo essere e, nello stesso tempo, impara l'arte di 
cercare i segni di Dio nelle realtà del mondo.” (VC 68) 
 
Ogni Percorso è pensato come un cammino conoscitivo ed 
esperienziale che permetta di esprimere il respiro e la bellezza 
del mistero che abita e trascende la vita consacrata. Attraverso 
la pluridisciplinarietà s'intende accompagnare la persona ad 
acquisire uno stile di vita contemplativo e diaconale, coltivando 
un pensiero aperto all’incontro e al confronto con le culture 
contemporanee in cui lo Spirito  mette a dimora i semina Verbi.  
 
 
PASSI FONDAMENTALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
La Proposta formativa si avvale del seguente metodo: 
 
- Analisi dei bisogni e individuazione degli obiettivi. 

Questo primo passo esige il coinvolgimento nell’équipe 
delle formatrici Usmi per ascoltare direttamente da loro 
bisogni e aspettative, e con loro individuare gli obiettivi 
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fondamentali da raggiungere. Questo confronto, anno 
dopo anno, inizia durante la settimana residenziale e si 
protrae poi, online, nei mesi successivi. Questa analisi 
parte, inoltre, da un opportuno approfondimento del 
magistero di Papa Francesco e degli Orientamenti che la 
CIVCSVA ha offerto alla Vita Consacrata in questo ultimo 
decennio.   

- Scelta dei contenuti da distribuire lungo due anni: le 
conoscenze opportunamente selezionate e offerte dai 
docenti, nonché assimilate e integrate nella vita 
produrranno quei cambiamenti auspicati dalla 
individuazione degli obiettivi formativi. La verifica in 
itinere e finale consentirà di rimodulare i contenuti 
individuati e i metodi scelti. 

- Partecipazione attiva e coinvolgente attraverso il metodo 
attivo che consente di:  
▪ affrontare i problemi formativi nella loro complessità e 

interdipendenza; 

▪ coinvolgere le giovani in formazione mediante esercizi 
pratici, ricerche, discussioni, non escludendo le lezioni 
frontali lì dove si rendono necessarie. I giochi di ruolo, 
le dinamiche relazionali e i gruppi di studio sono le 
metodologie privilegiate nella formazione degli adulti; 

▪ affidare alla Pedagogia narrativa un ruolo 
fondamentale per l’approfondimento personale e 
l’interiorizzazione. Solo scendendo nelle profondità del 
cuore abitato si può trovare la via che ha percorso Gesù 
nel mistero dell’incarnazione e nel mistero pasquale: 
Kenosi ed esodo. Interiorizzare quindi per incontrare la 
verità di sé e intraprendere il viaggio esodale verso Dio 
e gli altri. 

▪ dare uno spazio sufficiente alla Pedagogia del 
cammino: ripercorrere i passi di quanti ci hanno 
preceduto nella fede, toccando con mano la loro storia e 
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sperimentando la loro fede nel Signore Risorto, così da 
suscitare anche in noi oggi gli stessi sentimenti che 
furono in Cristo Gesù. Quest’anno scegliamo i Santi 
vissuti o passati per Roma 

▪ Quest’anno, accogliendo i suggerimenti delle stesse 
giovani, iniziamo dal modulo antropologico che 
consente di riattivare le motivazioni di base della scelta 
di vita, per continuare poi con gli altri moduli. Ogni 
esperto-docente ha tre ore in mattinata per proporre 
riflessioni attraverso la metodologia più idonea al suo 
tema, la quarta ora è sempre dedicata alla sintesi di 
gruppo e personale. 
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OFFERTA FORMATIVA 

 

CORSO ANNUALE INTENSIVO PER JUNIORES                
IN PREPARAZIONE AI VOTI PERPETUI 
 
 
ANTROPOLOGIA DELLA VITA CONSACRATA 
Riassumere i compiti evolutivi propri dell’essere giovani adulte per 
crescere sempre più nella responsabilità e nella libertà dei figli di Dio 
dentro una visione di ecologia integrale. 
Le fasi della vita: crescita e sviluppo psico-spirituale – Maria 
Grazia Vergari 
Affettività, sessualità e celibato nella VC – Paolo Gambini 
La dimensione psicorelazione dei consigli evangelici - Rosanna 
Costantini 
Elementi di Economia e VC – Luigino Bruni 
Ecologia integrale – Mirna Farah 
 
TEOLOGIA DELLA VITA CONSACRATA 
Riprendere e approfondire, con la ricchezza dell’esperienza personale, 
gli elementi fondanti la VC: il suo essere profezia nella storia, la 
sequela, la conformazione a Cristo e i consigli evangelici, la vita 
fraterna quale segno della comunione nella Chiesa. 
VC: carisma e profezia nella storia – Lucia Abignente  
Sequela e conformazione a Cristo: i Consigli Evangelici - Lucia 
Antonioli  
La vita fraterna in comunità segno della Chiesa – Mariangela 
Ferreira 
 
LA SACRA SCRITTURA SORGENTE DELLA VITA 
CONSACRATA 
Attingere alla Sacra Scrittura per rileggere la VC come dono, appello 
e risposta: sinergia di vocazioni ed esercizio di comunione in quanto 
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unico corpo; sperimentare la vocazione profetica della VC e il suo 
compimento in Cristo. 
AT e VC: l’alleanza dono d’amore e patto di fedeltà– Melania 
Gramuglia 
NT e VC: Le chiamate nei vangeli – Alessandra Casneda   
Lectio divina (una volta al mese, di sabato) - Elisa Cagnazzo – 
Maria Bertoldi – Marino D’Amore – Melania Gramuglia - 
Andrea Regonaschi 
 
TEOLOGIA DELLA VITA SPIRITUALE 
Rileggere la propria vita consacrata come vita spirituale in cui il 
discernimento diventa stile di vita  
e immersione nella dinamica battesimale della vita cristiana.  
Verificare il proprio stile di preghiera perché si proietti oltre la 
pratica e divenga mistagogia:  
ricerca incessante di Dio in ogni cosa! 
Il discernimento come stile di vita – Emilio Gonzalez Magaña 
“Il tuo Volto, Signore io cerco!” (spiritualità biblica) – Massimo 
Grilli 
La Liturgia nella VC - Il Battesimo – Maria del Pilar Rio 
La VC come cammino mistagogico - Fabio Attard 
 
LA DONNA CONSACRATA NELLA CHIESA E NEL 
MONDO 
In quanto donne non dare per scontata la conoscenza della storia che 
numerose nostre sorelle hanno costruito con fatica e a costo della loro 
vita. Approfondire quindi la questione femminile sia dal punto di vista 
culturale che biblico ed ecclesiale. 
Elementi di storia femminile attraverso alcune icone dal IXX al 
XXI secolo -Nicla Spezzati 
Le donne nel Primo Testamento: le profetesse – Alessandra 
Casneda 
Maria di Nazareth e le donne nei vangeli – Melania Gramuglia 
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PEDAGOGIA DEL CAMMINO 
Percorrere le vie dell’annuncio e del servizio per incontrare quanti ci 
hanno preceduto nella fede in Cristo Signore e quanti oggi, sospinti 
dallo Spirito, inventano nuovi sentieri di incontro e di bellezza. 
Storia e bellezza cristiana a Roma: San Clemente Colosseo e S. 
Pietro in Vincoli, San Giovanni in Laterano, Necropoli Vaticana, 
Roma centro: San Luigi dei Francesi, Panteon, fontana di Trevi, 
Piazza di Spagna e del popolo, Sant’Andrea delle Fratte, San 
Calisto... 
Fuori porta: Assisi, Montecassino, Casamari. 
 
PEDAGOGIA DELLA NARRAZIONE 
Interiorizzare ogni esperienza e conoscenza attraverso la scrittura 
creativa o autobiografia: via del cuore che ascolta e della mente che 
apprende, come cammino esodale: da sé verso gli altri e l’Altro. 
Esercitarsi nella sintesi attraverso l’uso del “Diario di bordo” 
come metodo di approfondimento e di condivisione 
Un lunedì al mese pranzo al sacco, nel pomeriggio 
interiorizzazione del percorso vissuto. 
 
LABORATORI 
Ecologia integrale – Mirna Farah 
Comunicazione digitale: podcast – Pina Riccieri 
 
DUE SETTIMANE RESIDENZIALI  
(preparazione immediata ai Voti Perpetui, aperta anche a 
sorelle che non hanno frequentato il corso annuale) 
08-22 Giugno 2024 
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PLANNING DEL CORSO PER JUNIORES 

2023-2024 
  
 
1. DOCENTI 
 
ALESSADRA  CASNEDA 
ANDREA   REGONASCHI 
ELISA   CAGNAZZO 
EMILIO  MAGAÑA 
FABIO   ATTARD 
LUCIA   ABIGNENTE  
LUCIA  ANTONIOLI 
LUIGINO  BRUNI 
MARIA   BERTOLDI 
MARIA DEL PILAR RIO 
MARIA GRAZIA  VERGARI 
MARIANGELA  FERREIRA 
MARINO   D’AMORE 
MASSIMO  GRILLI 
MELANIA  GRAMUGLIA 
MIRNA   FARAH 
NICLA   SPEZZATI  
PAOLO  GAMBINI 
PINA  RICCIERI 
ROSANNA  COSTANTINI 
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PROGRAMMI 
 
LE FASI DI CRESCITA E DI SVILUPPO PSICO 

SPIRITUALE  
Prof.ssa Mariagrazia Vergari 
 
Obiettivi: 
• cogliere e descrivere il modello di 

sviluppo sottostante ad una lettura 
evolutiva rispettosa della complessità e della ricchezza 
della persona umana e esplicitare la visione antropologica 
che lo sorregge; 

• conoscere i diversi approcci teorici allo studio dello 
sviluppo  e saperne cogliere le implicanze nella 
descrizione e nell'interpretazione del comportamento 
umano; 

• leggere i processi cognitivi, sociali, emotivi che 
intervengono nelle diverse età ed i fattori che determinano 
la crescita spirituale. 

Argomenti: 
I contenuti del corso sono articolati in due parti: 
Parte prima 
Lo sviluppo umano 

- differenti concezioni di sviluppo, i fattori e le dimensioni 
dello sviluppo, i processi evolutivi. 

- Le principali prospettive teoriche dello sviluppo umano  
Parte seconda 
Sviluppo psicologico e crescita spirituale.  

- La sinergia tra dimensione cognitiva, affettiva e corporea.  
- Lo sviluppo e la integrazione delle varie parti del sé 
- La capacità di scelte libere e consapevoli 

 
AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ E CELIBATO NELLA VC   
Prof Paolo Gambini 
 
Primo incontro: Esprime il sesso oltre la genitalità 
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Secondo incontro: 
Lo sviluppo individuale della sessualità 
L’omosessualità 
 
Terzo incontro: 
La regolazione dell’emozione sessuale 
La fragilità affettivo-sessuale 
 
 
LA DIMENSIONE PSICORELAZIONALE DEI CONSIGLI 

EVANGELICI 
Prof.ssa Rosanna Costantini 
 
La dimensione relazionale della Vita Consacrata 
I consigli evangelici: vie privilegiate per vivere nella 
reciprocità 
la funzione psicologica dei voti: 
▪ Polarità biofilia-necrofilia: voto di povertà e atteggiamento 

verso le cose. 
▪ Polarità amore-narcisismo: voto di castità e atteggiamento 

verso le persone. 
▪ Polarità libertà-simbiosi: voto di obbedienza e 

atteggiamento verso la legge. 
Dispensa del docente 
 
ECONOMIA E VC  
Prof Luigino Bruni 
 
La vita religiosa si esprime anche in una specifica gestione dei 
beni, individuali e collettivi, incentrata sui principi di 
comunione, lavoro carismatico, provvidenza e di povertà 
biblica e evangelica. Non sempre, però, nella tradizione della 
chiesa alla dimensione economica della vita religiosa è stata 
dedicata una sufficiente attenzione, soprattutto se confrontata 
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con la formazione dedicata alla vita spirituale, teologica e 
affettiva. Oggi la profezia dei carismi passa anche per la 
dimensione economica (e ambientale), e anche il pontificato di 
Papa Francesco non manca di sottolinearlo. 
 
Primo week-end 23-24 novembre: 
I temi:  
Quale è la visione biblica sull’economia? (1 Parte: AT) 
Esiste qualcosa di specifico nella vita economica di persone 
legate a realtà carismatiche? 
I principi generali nella gestione dei beni: Livelli individuale, 
comunitario e di istituto 
 
Secondo week-end (11-12 gennaio): 
I temi: 
La visione biblica sull’economia (2 parte: NT) 
Il significato del voto di povertà, nella tradizione della chiesa e 
oggi 
Economia come profezia della vita religiosa 
 
 
SEQUELA E CONFORMAZIONE A CRISTO: I CONSIGLI 

EVANGELICI  
Prof.ssa Lucia Antonioli 
 
Obiettivo: Conoscere gli elementi fondamentali di teologia della VC 
per divenire sempre più consapevoli di ciò che è alle radici di una vita 
donata a Dio e che Egli ridona alla Chiesa e al mondo. 
1. Sequela e conformazione a Cristo. Battesimo e 

Consacrazione religiosa  
 Il proprium della consacrazione battesimale e quello della 

consacrazione religiosa 
2. I Consigli Evangelici fondati sulle parole e sugli esempi del 

Signore Gesù  
La forma storicamente data da Cristo alla castità, 
all’obbedienza e alla povertà per il Regno dei Cieli. 
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3. Voti e persona   
Il senso dei consigli evangelici in rapporto alla pienezza 
della vita. La distinzione tra mezzi e fini. 

4. Voti e carisma   
La pratica dei Consigli Evangelici in una specifica Famiglia 
religiosa, in un dato carisma. 

5. I consigli evangelici profezia e segno del Regno nella storia. 
6. Il senso profetico ed escatologico dei Voti e il loro specifico 

contributo all’edificazione della città terrena. 
 
 
VITA CONSACRATA: CARISMA E PROFEZIA NELLA STORIA 
Prof.ssa Lucia Abignente 
 
Il corso inizia con un excursus storico sulla molteplicità di 
forme della vita consacrata dalle origini del cristianesimo ad 
oggi. Il ripercorrerle insieme, attingendo – per quanto possibile 
– anche alle fonti, si iscrive nell’intento formativo che il corso 
di Teologia della vita consacrata si propone.  I carismi che sono 
alle origini delle diverse forme si manifestano come interventi 
dello Spirito volti a guidare la storia. Ciò è di luce per 
comprendere il presente e vivere anche oggi la dimensione 
profetica propria della vita consacrata. 

• L’antico monachesimo orientale / Antonio e i nomi 
della vita monastica 

• L’antico monachesimo orientale / Pacomio e Basilio 

• Il monachesimo occidentale / Agostino e Benedetto 

• Da Benedetto a Francesco 

• Domenico e Francesco 

• Ignazio e le Congregazioni religiose 

• Le nuove istituzioni carismatiche nel XX secolo 

• Unità e molteplicità delle esperienze carismatiche 
 
LA VITA FRATERNA IN COMUNITÀ SEGNO DELLA CHIESA 
Prof.ssa Mariangela Ferreira 
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DIRITTO CANONICO E VC  
Prof.ssa Angelica Hernandez  
 
Obiettivo  
In una società di “tendenza anomica”, cioè senza regole, si viene 
indotti a pensare l’istituzione come ciò che priva la persona 
della sua libertà, dando per scontato che sono proprio le norme 
istituzionali a favorirla, perché in esse si delineano lo spazio e le 
modalità in cui la libertà dei consociati si può meglio esprimere. 
Anche in ambito religioso, non poche volte l’istituzione viene 
avvertita come qualcosa che “soffoca” l’agire dello Spirito e non 
come una realtà che salvaguarda un bene al servizio di una 
comunità ecclesiale.  
La vita consacrata nella sua istituzionalità è inserita nel mondo 
insieme agli altri sistemi, ma con un elemento che la rende 
singolare e dal quale non può prescindere: la dimensione 
trascendente.  
Infatti, l’istituzionalità della vita consacrata è data dal 
riconoscimento dei carismi da parte dell’istituzione per 
antonomasia: la Chiesa. Attraverso il riconoscimento di un 
istituto come tale, vengono custoditi e promossi i valori e le 
finalità che i fondatori hanno ricevuto dallo Spirito Santo al 
servizio del bene comune.  
In questo senso è chiaro che l’istituzione garantisce il suo futuro 
e adempie la sua finalità attraverso la formazione dei suoi 
membri.  
Il breve corso per le juniores intende sottolineare l’importanza 
della c.d. “formazione del cuore” per imparare a vivere il diritto 
proprio come il modus per raggiugere la Regola suprema e il 
fine dell’istituzione.  
1. Il carisma nella sua ecclesialità 
2. L’istituzione custode del carisma  
3. Il diritto proprio: il modus per vivere il carisma istituzionale  
4. Consacrazione: risposta ad un cammino di 
autocomprensione nel carisma  
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5. Formazione continua: passaggio dalla docilitas alla docibilitas: 
dalla sola perseveranza alla fedeltà 
6. La regola suprema e il fine dell’istituzione: la salvezza delle 
anime  

Bibliografia 
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Vita Consecrata. 
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE , Lettera 
Iuvenescit Ecclesia ai Vescovi della Chiesa cattolica sulla relazione 
tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa. 
CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE 

SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Direttive sulla formazione negli 
istituti religiosi. 
CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Ratio Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotalis, 8 dicembre 2016. 
RODRIGUEZ CARBALLO, Mediaciones al servicio dela formación 
permenente: Continua y inicial, in SEGUELA CHRISTI, Vita 
Consacrata in comunione. Atti dell’incontro internazionale, Roma 28 
gennaio, 2 febbraio 2016, Vol II, 2016/01. 
A. CENCINI, Le stagioni della fedeltà, in Sequela Christi, Discernere 
e accompagnare, 2018/02, Periodica Congregationis vitae 
consacratae et societatibus vitae apostolicae. 
CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE 

SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Per vino nuovo otri nuovi, LEV, 
Roma 2017. 
P. L. NAVA, Percorsi di autocomprensione nella Vita Consacrata. 
AA.VV, Nel Servizio dell’identità carismatica in Quaderni di vita 
consacrata, Libreria editrice vaticana.  
 
NUOVO TESTAMENTO E VITA CONSACRATA: LE CHIAMATE NEI 

VANGELI 
Prof.ssa Alessandra Casneda 
 
In nessun racconto evangelico viene narrata la chiamata di 
chicchessia a una qualche forma di vita consacrata né tanto 
meno l’istituzione della vita consacrata da parte di Gesù. 
Infatti, “la vita consacrata come tale ha avuto origine con il 
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Signore stesso che scelse per sé questa forma di vita verginale, 
povera e obbediente” (Benedetto XVI ai vescovi brasiliani in 
visita ad limina, 2010). Nondimeno, i racconti evangelici di 
chiamata, riportandoci alla scaturigine di ogni vocazione 
battesimale – l’invito di Gesù a aderire con fede alla sua 
persona – ci restituiscono il senso della perfezione dei consigli 
evangelici e, al contempo, ci donano di cogliere come la 
vocazione alla sequela di Cristo casto, povero e obbediente 
espliciti nella vita ecclesiale qualcosa di essenziale della vita 
battesimale. Il corso si soffermerà su alcune di queste pagine 
evangeliche. 
Bibliografia 
I passi evangelici e la bibliografia relativa saranno comunicati 
a lezione 
 
L’ALLEANZA COME PATTO DI FEDELTÀ E DI AMORE 
Prof.ssa Melania Gramuglia 
 
L’alleanza è una delle principali chiavi di lettura con cui il 
popolo di Israele esprime l’esperienza della relazione con Dio. 
Ma che cosa si intende nell’Antico Testamento con “alleanza”? 
Su quale sfondo storico e culturale nasce e si comprende 
questo linguaggio? E come questa esperienza attraversa la 
storia concreta del popolo, interpretando la sua identità e i 
momenti di crisi, orientando l’appello alla conversione e alla 
radicale appartenenza a Dio? Alla luce di questi interrogativi, 
studieremo alcuni testi biblici dell’AT, per rileggere la nostra 
storia di relazione personale e comunitaria con Dio. 
Considerando i brani nel loro rispettivo contesto, 
approfondiremo l’alleanza sinaitica (Es 19-24) e quella con i 
patriarchi (Gen 9; 15; 17). Quindi ci soffermeremo sulle 
immagini usate dai profeti per parlare dell’infedeltà del 
popolo e della fedeltà di Yhwh che rilancia la relazione con 
Israele verso la pienezza della nuova alleanza. Concluderemo 
il nostro percorso con l’approfondimento dell’alleanza a Moab 
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(Dt 28,69-30,20), in cui passato e futuro si intrecciano 
nell’“oggi” con l’invito a rinnovare la scelta per il Signore. 
Bibliografia: per iniziare, si suggerisce la lettura continua di 
alcune sezioni che contengono i testi che approfondiremo: Gen 
6,1-9,28; 12,1-17,27; Es 19,1-24,17; 32-34; Dt 26,16-30,20; Ger 30-
31; Os 1-3. Ulteriori indicazioni verranno date durante il corso. 
 
LA LECTIO DIVINA: FULL IMMERSION NELLA PAROLA 
(uno sabato al mese) 
Elisa Cagnazzo  
Maria Bertoldi  
Marino D’Amore   
Melania Gramuglia   
Andrea Regonaschi 
 
 
IL DISCERNIMENTO COME STILE DI VITA 
Prof. Emilio González Magaña 
 
Orizzonte storico del discernimento degli spiriti.  
I fondamenti teologici e i presupposti della pratica del 
discernimento degli spiriti.  
L'esperienza personale di Ignazio di Loyola -uomo di 
discernimento-, alla base della definizione del «soggetto» che 
discerne la vocazione negli Esercizi Spirituali.  
L'importanza del "soggetto" per fare una sana e buona elezione 
negli Esercizi Spirituali.  
Il senso del peccato e le affezioni disordinate che impediscono 
cercare, trovare e fare la volontà divina.  
Il preludio per considerare gli stati: la Giornata Ignaziana 
[ES135-168].  
L’esame quotidiano come conferma del discernimento 
spirituale.  
Le regole per il vero sentimento che dobbiamo avere nella 
Chiesa militante [ES352-370]. 
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IL TUO VOLTO, SIGNORE IL CERCO! 
Prof. Massimo Grilli 
 
Il breve corso intensivo prevede tre incontri, tutti incentrati 
sulla spiritualità biblica del Volto. Si dice comunemente che 
l’uomo ha un volto, ma sarebbe meglio dire che è un volto. In 
effetti, il volto – come del resto il nome – concerne l’identità 
della persona: la definisce, la rivela, la mette in relazione. Il 
volto dice soggettività e irripetibilità, comunicazione e 
comunione. Cosa sarebbe l’essere umano senza un volto? Ed è 
lo stesso che dire: cosa sarebbe senza un nome? Non a caso i 
sistemi totalitari come le massificazioni di vario genere, in un 
modo o in un altro hanno perseguito sistematicamente 
l’annientamento del nome e del volto, riducendoli a oggetti da 
utilizzare per fini opportunistici e commerciali.  
La Bibbia insegna a leggere il proprio volto alla luce del Volto 
di Dio ed è proprio questo lo scopo del corso: aiutare le 
Juniores a leggere la propria storia come una storia dialogica, 
in cui le relazioni che ci costituiscono assumono una 
dimensione nuova «alla luce del Suo Volto». La dialettica del 
tempo è la dialettica delle relazioni (Lévinas) e imparare a 
vivere le relazioni significa imparare a rendere fecondo il 
tempo che ci è dato.    
 
 
TEOLOGIA DELLA VITA SPIRITUALE: “LA VC COME CAMMINO 

MISTAGOGICO” 
Prof Fabio Attard 
 
1. Cosa è “mistagogia”? 
2. Mistagogia – Scrittura – Liturgia 
3. I rischi e le opportunità dell’esperienza mistagogica 

a. Preghiera – Missione – Vita fraterna 
i. Frammentazione – Sintesi 
b. Dimensione attiva e contemplativa 
i. Divergenza – convergenza 
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4. L'apostolo/a è colui/colei che vive intimamente unito/a al 
suo Signore 

a. Intimità spirituale – Intimità affettiva – Intimità 
effettiva 
5. L’amore al Padre il punto di volta per l'annuncio 
a. Kerygma – Mistagogia nella proposta pastorale 
b. Processi – Eventi 

 
IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO E LA CONSACRAZIONE 

RELIGIOSA 
Prof.ssa Maria del Pilar Rio 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha lo scopo di approfondire il sacramento del Battesimo 
da un punto di vista biblico, teologico e liturgico, e di metterlo 
in relazione con la consacrazione religiosa, anche attraverso 
l’analisi di alcuni testi del magistero postconciliare. Il 
programma svilupperà i diversi aspetti da una prospettiva 
sistematica. 
 
PROGRAMMA 

1. L’iniziazione cristiana: l’“iniziazione”, categoria 
antropologica universale; nozione di “iniziazione 
cristiana”; unità celebrativa e teologica; la celebrazione 
dell’iniziazione cristiana oggi. 

2. Il battesimo nell’economia della salvezza: le 
prefigurazioni del battesimo; i bagni religiosi in Israele e 
nel giudaismo; il battesimo di Giovanni; il battesimo di 
Cristo; il battesimo nella Chiesa 

3. La celebrazione del battesimo: la struttura sacramentale 
del battesimo (il gesto e la parola di fede); battesimo e 
fede 

 
4. Il contenuto salvifico del battesimo: la partecipazione 

sacramentale alla Pasqua di Cristo; il perdono dei 
peccati; la vita nuova: filiazione divina, divinizzazione, 
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comunione con le Persone divine; il sigillo spirituale 
indelebile o carattere sacramentale; l’incorporazione alla 
Chiesa. 

5. Battesimo e consacrazione religiosa: la professione 
religiosa, un sacramentale; la relazione tra battesimo e 
consacrazione religiosa: dottrina del magistero e 
prospettive teologiche. 

 
Bibliografia: 
Appunti del corso: Iniziazione cristiana e battesimo 
PAOLO VI, Esort. Ap. Evangelica testificatio, 29 giugno 1971 
GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. Redemptionis donum, 25 marzo 
1984 
GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. Vita consecrata, 25 marzo 1996 
GIOVANNI PAOLO II, Udienza generale Mercoledì 26 ottobre 
1994 
INTRODUZIONE ALLA STORIA DELLE DONNE.  
DALLA LETTURA DI ICONE FEMMINILI DAL IX AL XXI SECOLO 
prof.ssa Nicla Spezzati 
  
TEMI DI RIFLESSIONE 

1. Introduzione: cosa non è la Storia 
2. La storia delle donne. Visione diacronica 
3. Le donne nella storia. Lettura sistemica 
4. Il secolo delle donne 
5. Icone femminili dalle culture  del XX e XXI secolo 

 
MARIA E LE DONNE NEI VANGELI 
Prof.ssa Melania Gramuglia 
 
È possibile scoprire la dignità del discepolato femminile 
attraversando i Vangeli? È possibile sentire Maria vicina e 
umana, tornando alla sobrietà delle pagine evangeliche in cui 
la comunità credente delle origini ci ha raccontato di lei? Nel 
nostro percorso arriveremo a rispondere positivamente a 
queste domande, grazie alla lettura di brani scelti del Vangelo 
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di Luca. Tra i sinottici, infatti, Luca ci consegna il maggior 
numero di pericopi mariane (Lc 1,26-38; 39-56; 2,1-52) ed è 
particolarmente attento a rappresentare la pluralità maschile e 
femminile del gruppo discepolare (Lc 8,1-3; 23,49.55; 24,9-
11.22; At 1,13). Nelle lezioni, attraverso una lettura attenta e 
meditata dei testi, cercheremo di far emergere i tratti 
discepolari di Maria e di alcune figure femminili secondo la 
narrazione del terzo evangelista. Alla scuola della Parola, 
riscopriremo la nostra chiamata al discepolato come custodia 
della Parola del Maestro, diaconia nella comunità e 
testimonianza del Risorto, dono e impegno comuni a tutti i 
battezzati, uomini e donne. 
Bibliografia: per iniziare, si suggerisce la lettura continua del 
Vangelo di Luca, con particolare attenzione ai capp. 1-2. Altre 
indicazioni verranno fornite durante il corso. 
 
LE DONNE NEL PRIMO TESTAMENTO: LE PROFETESSE 
Prof.ssa Alessandra Casneda 
 
Nell’antico Israele la profezia era affidata anche alle donne. Nel 
Primo Testamento, però, la loro voce rimane confinata in 
posizione marginale, se non addirittura messa a tacere. Di 
Noadia, ad esempio, resta una sola menzione e per giunta in 
chiave negativa nel libro di Neemia. Il corso intende portare in 
luce il valore della profezia di cui le profetesse dell’antico Israele 
sono portatrici nel loro contesto storico, considerare le ragioni 
della loro marginalizzazione nei libri biblici e aprire qualche 
pista di riflessione su quel che la loro voce ha ancora da dire 
oggi. 
Bibliografia 
I passi biblici di cui il corso si occupa e la bibliografia relativa 
saranno comunicati a lezione. 
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ORARIO JUNIORES INTENSIVO 
2023 – 2024  

NOVEMBRE 
2023 

JUNIORES INTENSIVO  

GIOVEDÌ 16 
9:30 – 12:40 

 
Presentazione del programma e conoscenza  

 

VENERDÌ 17 
9:00 – 12:40 

 
Affettività, sessualità e celibato nella Vita 
Consacrata 

 
Gambini 

LUNEDÌ 20 
9:00 – 12:40 

 
Le fasi della vita: crescita e sviluppo 
psicospirituale 

 
Vergari 

MERCOLEDÌ 22 
9:00 – 12:40 

 
Affettività, sessualità e celibato nella Vita 
Consacrata 

 
Gambini 

GIOVEDÌ 23 
pomeriggio 

 
Economia e VC 

 
Bruni 

VENERDÌ 24 
9:00 - 16:00 

 
Economia e VC 

 
Bruni 

LUNEDÌ 27 
9:00 – 12:40 

 
Le fasi della vita: crescita e sviluppo 
psicospirituale 

 
Vergari 

MERCOLEDÌ 29 
9:00 – 12:40 

 
Affettività, sessualità e celibato nella Vita 
Consacrata 

 
Gambini 

 

DICEMBRE 2023 JUNIORES INTENSIVO 

LUNEDÌ 4 
9:00 – 12:40 

 
Le fasi della vita: crescita e sviluppo 
psicospirituale 

 
Vergari 

MARTEDÌ 5 
9:00 – 12:40 

 
Il cammino mistagogico 

 
Attard 

LUNEDÌ 11 
9:00 – 12:40 

 
Carisma e profezia nella storia  

 
Abignente  

MARTEDÌ 12  
9:00 – 12:40 

 
Il cammino mistagogico 

 
Attard 
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SABATO 16 
pomeriggio 

LECTIO DIVINA (Aventino) 
Esperienza Laudato sii 

Cagnazzo 
Farah 

LUNEDÌ 18 
9:00 – 12:40 

 
Carisma e profezia nella storia  

 
Abignente  

MARTEDÌ 19 
9:00 – 12:40 

 
Il cammino mistagogico 

 
Attard 

GIOVEDÌ 21 MESSA DI NATALE  

 

 

GENNAIO 2024 JUNIORES INTENSIVO  

LUNEDÌ 8 
9:00 – 12:40 

 
Carisma e profezia nella storia  

 
Abignente  

MARTEDÌ 9  
9:00 – 12:40 

 
N. T. e VC: le chiamate nei Vangeli   

 
Casneda 

GIOVEDÌ 11 
9:00 – 12:40 
pomeriggio 

 
Sequela Christi. I Consigli Evangelici 

 
Antonioli 

Economia e VC Bruni 

VENERDÌ 12 
9:00 - 16:00 

 
Economia e VC 

 
Bruni 

LUNEDÌ 15 
9:00 – 12:40 

 
La vita fraterna in comunità segno della Chiesa 

 
Ferreira 

GIOVEDÌ 18 
9:00 – 12:40 

 
Sequela Christi. I Consigli Evangelici 

 
Antonioli 

VENERDÌ 19 
9:00 – 12:40 

 
N. T. e VC: le chiamate nei Vangeli 

 
Casneda  

SABATO 20 LECTIO DIVINA (Aventino) Bertoldi 

LUNEDÌ 22 
9:00 – 12:40 

 
La vita fraterna in comunità segno della Chiesa 

 
Ferreira 

GIOVEDÌ 25 
9:00 – 12:40 

 
Sequela Christi. I Consigli Evangelici 

 
Antonioli 
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FEBBRAIO 2024 JUNIORES INTENSIVO  

LUNEDÌ 5 
9:00 – 12:40 

 
Diritto Canonico e Vita Consacrata 

 
Hernandez 

MARTEDÌ 6 
9:00 – 12:40 

 
AT e VC: l’alleanza dono d’amore e patto di 
fedeltà 

 
Gramuglia  

LUNEDÌ 12 
9:00 – 12:40 

 
Diritto Canonico e Vita Consacrata 

 
Hernandez 

MARTEDÌ 13 
9:00 – 12:40 

 
AT e VC: l’alleanza dono d’amore e patto di 
fedeltà 

 
Gramuglia  

LUNEDÌ 19 
9:00 – 12:40 

 
Diritto Canonico e Vita Consacrata 

 
Hernandez 

GIOVEDÌ 22 
9:00 – 12:40 

 
Il discernimento come stile di vita  

 
Magaña 

SABATO 24 LECTIO DIVINA (Aventino) D’Amore 

LUNEDÌ 26 
9:00 – 12:40 

 
Il tuo Volto, Signore io cerco! Spiritualità biblica 

 
Grilli 

GIOVEDÌ 29 
9:00 – 12:40 

 
Il discernimento come stile di vita 

 
Magaña 

 

MARZO 2024 JUNIORES INTENSIVO  

LUNEDÌ 4   

GENNAIO 2024   

VENERDÌ 26 
9:00 – 12:40 

 
N. T. e VC: le chiamate nei Vangeli 

 
Casneda  

SABATO 27 Processi di crescita e sviluppo fisiologici Testa 

LUNEDÌ 29 
9:00 – 12:40 

 
La vita fraterna in comunità segno della Chiesa 

 
Ferreira 

MARTEDÌ 30 
9:00 – 12:40 

 
AT e VC: l’alleanza dono d’amore e patto di 
fedeltà 

 
Gramuglia  
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9:00 – 12:40 Il tuo Volto, Signore io cerco! Spiritualità biblica Grilli 

GIOVEDÌ 7 
9:00 – 12:40 

 
Il tuo Volto, Signore io cerco! Spiritualità biblica 

 
Grilli 

VENERDÌ 8 
9:00 – 12:40 

 
Il discernimento come stile di vita 

 
Magaña 

LUNEDÌ 11 ASSISI  

MARTEDÌ 12 
9:00 – 12:40 

 
La Liturgia nella V. C. - Il Battesimo  

 
Rio  

SABATO 16 
pomeriggio  

LECTIO DIVINA (Aventino) 
ESPERIENZA LAUDATO SII 

Gramuglia 
Farah 

LUNEDÌ 18 
9:00 – 12:40 

 
La dimensione psicorelazione dei consigli 
evangelici 

 
Costantini 

MARTEDÌ 19 
9:00 – 12:40 

 
La Liturgia nella V. C. - Il Battesimo  

 
Rio 

LUNEDÌ 25 SETTIMANA SANTA  

 

APRILE 2024 JUNIORES INTENSIVO  

LUNEDÌ 1 PASQUETTA  

MARTEDÌ 2 
9:00 – 12:40 

 
La Liturgia nella V. C. - Il Battesimo e la vita 
sacramento 

 
Rio 

MERCOLEDÌ 3 ASSEMBLEA NAZIONALE  (fino al 5)  

LUNEDÌ 8 
9:00 – 12:40 

 
La dimensione psicorelazione dei consigli 
evangelici 

 
Costantini 

MARTEDÌ 9  
9:00 – 12:40 

 
Elementi di storia femminile. Alcune icone dal 
IXX al XXI secolo 

 
Spezzati 

LUNEDÌ 15 
9:00 – 12:40 

 
La dimensione psicorelazione dei consigli 
evangelici 

 
Costantini 

MARTEDÌ 16 
9:00 – 12:40 

Elementi di storia femminile. Alcune icone dal 
IXX al XXI secolo 

Spezzati 
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SABATO 20 LECTIO DIVINA (Aventino) Regonaschi 

LUNEDÌ 22 MONTECASSINO - CASAMARI  

MARTEDÌ 23 
9:00 – 12:40 

 
Elementi di storia femminile. Alcune icone dal 
IXX al XXI secolo 

 
Spezzati 

GIOVEDÌ 25 SETTIMANA RESIDENZIALE TEMPI DI VITA  

VENERDÌ 26 SETTIMANA RESIDENZIALE TEMPI DI VITA  

SABATO 27 SETTIMANA RESIDENZIALE TEMPI DI VITA  

DOMENICA 28 SETTIMANA RESIDENZIALE TEMPI DI VITA  

LUNEDÌ 29 SETTIMANA RESIDENZIALE TEMPI DI VITA  

MARTEDÌ 30 
9:00 – 12:40 

SETTIMANA RESIDENZIALE TEMPI DI VITA 

Maria di Nazareth e le donne nei vangeli  
 
Gramuglia 

 

MAGGIO 2024 JUNIORES INTENSIVO  

MERCOLEDÌ 1 SETTIMANA RESIDENZIALE TEMPI DI VITA  

GIOVEDÌ 2 SETTIMANA RESIDENZIALE TEMPI DI VITA  

MARTEDÌ 7 
9:00 – 12:40 

 
Maria di Nazareth e le donne nei vangeli  

 
Gramuglia 

MERCOLEDÌ 8 
pomeriggio 

 
Roma centro 

 
Konda 

LUNEDÌ 13 
9:00 – 12:40 

 
Le donne nel Primo Testamento: le profetesse 

 
Casneda 

MARTEDÌ 14 
9:00 – 12:40 

 
Maria di Nazareth e le donne nei vangeli  

 
Gramuglia 

LUNEDÌ 20 
9:00 – 12:40 

 
Le donne nel Primo Testamento: le profetesse 

 
Casneda 

MARTEDÌ 21 
9:00 – 12:40 

 
Le donne nel Primo Testamento: le profetesse 

 
Casneda 

MERCOLEDÌ 22 
pomeriggio 

UDIENZA PAPALE 
NECROPOLI 
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