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AUTORITÀ ACCADEMICHE

Autorità Accademiche

Senato Accademico
Prof. Alessandro Finazzi Agrò, Rettore
Prof. Gian Piero Giuseppe Milano, Pro-Rettor e
Prof. Luigi Paganetto, Preside della Facoltà di Economia
Prof. Filippo Chiomenti, Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Prof. Agostino La Bella, Preside della Facoltà di Ingegneria
Prof. Franco Salvatori, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Renato Lauro, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Prof. Nicola Vittorio, Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Dott. Ernesto Nicolai, Direttore Amministrativo

Rappresentanti del personale docente Area I 
Prof. Angelo Massimo Picardello
Prof.ssa Alessandra Celletti 

Rappresentanti del personale docente Area II 
Prof. Carlo Schaerf
Prof.ssa Maria Pia De Pascale

Rappresentanti del personale docente Area III 
Prof.ssa Simonetta Antonaroli
Prof. Antonio Palleschi 

Rappresentanti del personale docente Area IV 
Prof. Pietro Guerrieri
Prof. Marco Rizzoni

Rappresentanti del personale docente Area V
Prof. Carlo Caltagirone
Prof. Antonio Volpi 

Rappresentanti del personale docente Area VI
Prof. Franco Maceri 
Prof. Antonino Musso 

Rappresentanti del personale docente Area VII
Prof. Salvatore Nicosia
Dott. Stefano Cordiner 

Rappresentanti del personale docente Area VIII
Prof.ssa Daniela Guardamagna
Prof. Paolo Marpicati

Rappresentanti del personale docente Area IX
Prof. Alessandro Carocci
Prof. Mario Perniola

Rappresentanti del personale docente Area X
Prof. Giancarlo Perone
Dott.ssa Rosa Rota 



AUTORITÀ ACCADEMICHE

Rappresentanti del personale docente Area XI
Prof. Francesco De Antoni
Prof. Fabrizio Cacciafesta 

Rappresentanti della Facoltà di Economia
Prof.ssa Maria Prezioso
Prof. Giuseppe Santoni 

Rappresentanti della Facoltà di Giurisprudenza
Prof. Antonio D’Atena
Prof. Severino Caprioli

Rappresentanti della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Prof. Umberto Tarantino 
Prof. Carlo Federico Perno

Rappresentanti del personale non docente 
Sig.ra Annamaria Surdo 
Sig.ra Matilde Nardi
Dott. Stefano Ciccone
Dott. Rocco Stelitano

Rappresentanti degli studenti 
Sig. Marco Siclari 
Sig. Luciano Cavaliere
Sig.ra Valentina Vegna 
Sig. Roberto Iuppa 
Sig. Eros Calabria 
Sig Giuseppe Sellaro
Sig. Giuseppe Mucciolo 

Consiglio di Amministrazione
Prof. Alessandro Finazzi Agrò, Rettore
Prof. Gian Piero Giuseppe Milano, Pro-Rettor e
Dott. Ernesto Nicolai, Direttore Amministrativo
Prof. Giorgio Federici
Prof. Giovanni Schiavon
Dott. Simone Beninati
Avv. Massimo Massella Ducci Teri
Sig. Emiliano Coha

Revisori dei Conti 
Dott. Antonio Carlo Pensa, Presidente
Dott. Giorgio Bruno Civello, Componente effettivo
Dott. Sante Rosace, Componente effettivo
Avv. Giuseppe Stipo, supplente
Dott.ssa Olimpia Marcellini, supplente

Autorità indipendente garante degli studenti
Dott. Fabrizio Ficorella

1 Via Orazio Raimondo 18, 00173 Roma - Stanza 551
Tel. 06.7259.2628/2627 - Fax 06.7259.2607 - e-mail: garantestudenti@uniroma2.it

0 martedi e giovedì dalle ore 12,30 alle ore 14,00 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30
mercoledì dalle ore 12,30 alle ore 14,00
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La Didattica

• Facoltà e Corsi di Studio

• Master e Corsi di perfezionamento

• Dottorati di ricerca

• Istruzione a distanza - Scuola IaD

• Corso di formazione forense

• Immatricolazione e iscrizione

1
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FACOLTÀ DI ECONOMIA
Via Columbia 2 - 00133 Roma

Preside
Prof. Luigi Paganetto
e-mail: luigi.paganetto@uniroma2.it

Presidenza
Responsabile Segreteria: Dott.ssa Simona Vigoni
Tel. 06.7259.5501/5502 - Fax 06.7259.5504 - e-mail: simona.vigoni@uniroma2.it

Area Comunicazione, Stampa, Orientamento
Responsabile: Dott.ssa Simonetta Pattuglia
Tel. 06.7259.5510 - Fax 06.7259.5528 - e-mail: pattuglia@economia.uniroma2.it

Segreteria Studenti
Responsabile: Sig. Enzo Parisi
Tel. 06.7259.5836/5839/5844/5531 - e-mail: vincenzo.parisi@uniroma2.it
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Sito web
www.economia.uniroma2.it

CORSI DI LAUREA TRIENNALI

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA DEI SERVIZI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E 
REGOLAMENTAZIONE (CLESAR)

D 3 anni - Crediti 180 - Accesso libero con test di orientamento obbligatorio
Obiettivi formativi: Ai laureati CLESAR vengono forniti tutti gli strumenti fondamentali per la
conoscenza del sistema economico, per l’analisi dell’intervento pubblico nell’economia, e per la
gestione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese di pubblica utilità. A questi si aggiun-
gono tutti gli strumenti utili alla soluzione dei problemi concreti di natura gestionale, organiz-
zativa e operativa propri delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, con un’attenzione par-
ticolare alle problematiche della regolamentazione.
Sbocchi professionali: Il laureato CLESAR si inserisce con compiti manageriali, di analisi e ope-
rativi nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, statali e locali. Altri sbocchi in espansione
riguardano le imprese pubbliche, le autorities preposte alla regolamentazione delle imprese e le
imprese regolate.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (CLEM)
D 3 anni - Crediti 180 - Accesso libero con test di orientamento obbligatorio

Obiettivi formativi: Il CLEM forma laureati in grado di operare nell’ambito dell’economia e
della gestione imprenditoriale. Fornisce gli strumenti fondamentali per la conoscenza del siste-
ma economico e dei mercati, per la comprensione dei comportamenti aziendali e la gestione dei
processi generati dalle innovazioni tecnologiche e dalle loro applicazioni.
Sbocchi professionali: Chi si laurea nel CLEM acquisisce le competenze appropriate per l’inter-
pretazione e la gestione di contesti competitivi, caratterizzati da rapidi processi di innovazione
tecnologica. Può quindi inserirsi come operatore in imprese multinazionali e nelle PMI innova-
tive, come analista di settore, business developer ed esperto in strategia aziendale, consulente
d’impresa, technology auditor, manager dei diritti di proprietà intellettuale, esperto in trasferi-
mento tecnologico.
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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
(CLEMIF)

D 3 anni - Crediti 180 - Accesso libero con test di orientamento obbligatorio
Obiettivi formativi: Il CLEMIF forma laureati in grado di svolgere la propria attività nell’ambi-
to dei mercati finanziari, della gestione finanziaria delle imprese e dell’intermediazione finanzia-
ria. I laureati CLEMIF sono in grado di fornire soluzioni concrete ai problemi di natura gestio-
nale, organizzativa, operativa propri delle banche e degli altri intermediari finanziari.
Sbocchi professionali: Il laureato CLEMIF è inserito all’interno delle banche o delle Sim come
gestore della clientela, del risparmio, della tesoreria, come trader, analista, esperto di fabbisogni
finanziari aziendali, credit officer, promotore finanziario. Chi si laurea nel CLEMIF può anche
essere impiegato nelle aree finanziarie delle imprese e delle società di consulenza, nonché nel-
l’ambito della libera professione che si occupa di problematiche finanziarie. 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA, PROFESSIONE E LAVORO (CLEP)
D 3 anni - Crediti 180 - Accesso libero con test di orientamento obbligatorio

Obiettivi formativi: L’obiettivo formativo del CLEP è di laureare persone in grado di operare nel
campo della consulenza professionale sia essa di natura amministrativa, gestionale, finanziaria,
tributaria, di auditing, di reporting, nonché nell’ambito delle risorse umane e dei problemi del
lavoro. A tal fine fornisce gli strumenti necessari per la conoscenza del sistema economico, del
quadro normativo in cui le imprese operano e per l’analisi del sistema di gestione aziendale, for-
nendo altresì le tecniche e le metodologie utili alla soluzione di problemi gestionali, organizzati-
vi e operativi delle aziende.
Sbocchi professionali: Attraverso un’offerta didattica fortemente interdisciplinare, il CLEP crea
figure professionali in grado di operare nell’area della consulenza aziendale. Ma i laureati CLEP
trovano la propria naturale collocazione nell’ambito della libera professione, come commercia-
listi o consulenti del lavoro. Un facile inserimento va rintracciato anche nelle aree gestionali d’a-
zienda, in particolare quella delle risorse umane. 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA EUROPEA (CLEE)
D 3 anni - Crediti 180 - Accesso libero con test di orientamento obbligatorio

Obiettivi formativi: Il CLEE fornisce gli strumenti di base per la conoscenza dell’economia inter-
nazionale, dal punto di vista teorico e applicato. I laureati CLEE acquisiscono, infatti, tutte le
competenze metodologiche e professionali necessarie per operare efficacemente nell’ambito del-
l’analisi economica, delle politiche economiche (nazionali, europee e internazionali) e dello svi-
luppo sia negli aspetti macro che in quelli micro e settoriali. Particolare attenzione è dedicata
all’analisi dei problemi della concorrenza, del riequilibrio regionale e agli effetti che questi fat-
tori producono sui comportamenti delle imprese e, in generale, degli operatori pubblici e priva-
ti.
Sbocchi professionali: Grazie alla conoscenza dei sistemi economici e produttivi europei e alla
capacità di comprensione dell’impatto delle problematiche europee sul sistema produttivo e
finanziario del nostro paese, i laureati CLEE operano all’interno delle istituzioni e organizzazio-
ni europee e internazionali. La professionalità fornita da questo Corso di laurea, infatti, è sem-
pre più richiesta soprattutto all’interno delle imprese e delle istituzioni che devono confrontarsi
con il sistema di incentivazione, di sostegno e di regolamentazione posto in essere dall’Unione
europea. Il laureato CLEE si inserirà efficacemente anche nell’attività delle pubbliche ammini-
strazioni che hanno una esigenza crescente di esperti nella 
gestione delle interazioni tra sistema europeo e internazionale e sistema nazionale

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA DEI BENI CULTURALI E DELLA COMUNICAZIONE
(CLECC)

D 3 anni - Crediti 180 - Accesso libero con test di orientamento obbligatorio
Obiettivi formativi: L’obiettivo formativo del CLECC è quello di creare figure professionali che
siano in grado di operare con efficienza nell’ambito della gestione economica delle istituzioni che
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si occupano di beni e servizi culturali nonché nell’ambito della gestione economica delle aziende
che operano nel mondo della comunicazione. Il CLECC fornisce infatti una padronanza delle
tecniche e delle metodologie necessarie all’attività di progettazione, amministrazione, gestione,
controllo e valutazione di aziende di comunicazione e di strutture preposte alla comunicazione
nonché di istituzioni finalizzate alla valorizzazione e promozione dei beni culturali.
Sbocchi professionali: Il Corso è volto a formare laureati in grado di inserirsi presso enti e orga-
nismi, pubblici e privati, a livello nazionale e locale: soprintendenze e musei, agenzie di pubbli-
cità, uffici comunicazione e stampa, reti radiotelevisive, portali internet e tutto ciò che attiene il
settore dell’editoria.

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA

SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
D 2 anni - Crediti 120

Obiettivi formativi: Scienze economiche e sociali fornisce gli strumenti teorici di base per la com-
prensione del contesto economico nazionale ed internazionale. L’attenzione è concentrata sugli
aspetti macro e microeconomici, nonché sulle politiche necessarie per realizzare lo sviluppo eco-
nomico. 
Si articola in tre curriculum:
Economia internazionale e sviluppo: questo curriculum è diretto a fornire le competenze meto-
dologiche e professionali necessarie per operare efficacemente nell’ambito dell’analisi economi-
ca, delle politiche economiche (nazionali, europee e internazionali) e dello sviluppo sia negli
aspetti macro che in quelli micro e settoriali; 
Economia pubblica e regolamentazione: questo curriculum si rivolge agli studenti interessati ad
approfondire – sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo - le tematiche delle politiche pubbliche,
in generale, e della regolamentazione, in particolare; particolare attenzione è dedicata ai temi
della concorrenza e della regolamentazione dei mercati, dei beni pubblici e dell’ambiente, dei
metodi di progettazione e valutazione. 
Economia, cultura e istituzioni europee: questo curriculum è diretto a fornire le competenze
necessarie a chi voglia analizzare gli aspetti, al contempo, economici ed istituzionali che caratte-
rizzano l’Unione Europea e le politiche da essa attuate nei diversi settori. Una attenzione parti-
colare è dedicata al ruolo del capitale umano, all’istruzione e, in generale, alla cultura, quali ele-
menti decisivi ed essenziali per lo sviluppo economico e sociale dell’Unione Europea. 
Sbocchi professionali: Il laureato si colloca nelle istituzioni europee, nelle imprese e nelle ammi-
nistrazioni pubbliche che necessitano di competenze legate alle politiche e alle direttive poste in
essere dall’Unione Europea. 
Il laureato potrà, altresì, agire all’interno di istituzioni e imprese non profit che sono attive nel
promuovere formazione e cultura.

ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
D 2 anni - Crediti 120

Obiettivi formativi: Economia dei mercati e degli intermediari finanziari è diretto alla formazio-
ne di professionisti altamente qualificati a svolgere compiti di analisi, valutazione e progettazio -
ne nell’ambito dei mercati finanziari, della gestione finanziaria delle banche e degli intermediari
finanziari. 
Il corso prevede due curriculum di specializzazione:
Mercati finanziari e finanza quantitativa: 
È rivolto a coloro che intendono occuparsi del funzionamento complessivo del sistema bancario
e finanziario.
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Gestione intermediari finanziari: 
È diretto a coloro che intendono operare all’interno di banche e intermediari finanziari.
Sbocchi professionali: Gli ambiti occupazionali del curriculum in Mercati finanziari e finanza
quantitativa sono i centri studi e le istituzioni che analizzano i mercati finanziari e la gestione del
rischio. In particolare, il laureato di questo curriculum di specializzazione può anche essere
impiegato nelle aree finanziarie delle imprese e delle società di consulenza, nonché nell’ambito
della libera professione che si occupa di problematiche finanziarie. 
Il laureato dell’indirizzo in Gestione intermediari finanziari si inserisce all’interno delle banche o
delle Sim come gestore della clientela, del risparmio, della tesoreria, come trader, analista, esper-
to di fabbisogni finanziari aziendali, credit officer, promotore finanziario. 

ECONOMIA E MANAGEMENT
D 2 anni - Crediti 120

Obiettivi formativi: Economia e management forma laureati in grado di operare nell’ambito del-
l’economia e della gestione aziendale, imprenditoriale e istituzionale. 
Prevede al suo interno tre curriculum specifici:
Professione e consulenza: fornisce gli strumenti necessari per la conoscenza del sistema econo-
mico e del quadro normativo, organizzativo delle imprese. Fornisce competenze specifiche di
natura amministrativa, gestionale, finanziaria, tributaria, di auditing, di reporting per operare
nel campo della consulenza professionale, nonché nell’ambito della gestione e dell’organizzazio-
ne delle risorse umane; 
Gestione dell’innovazione: conferisce le competenze appropriate per l’interpretazione e la gestio-
ne di contesti competitivi, caratterizzati da rapidi processi di innovazione tecnologica che inve-
stono sia le grandi imprese che le PMI, nonché i prodotti e i servizi; 
Economia, metodi quantitativi e management: fornisce gli strumenti fondamentali per la cono-
scenza del sistema economico e dei mercati, per la comprensione dei comportamenti aziendali e
la gestione dei processi generati dalle innovazioni tecnologiche e dalle loro applicazioni. Forma
esperti nel settore del management che sappiano padroneggiare gli strumenti quantitativi di ana-
lisi, necessari per la previsione dei fenomeni che influenzano le decisioni aziendali, nonché quel-
li indispensabili per la gestione e la pianificazione dei fatti aziendali. 
Sbocchi professionali: Questo corso di laurea forma professionisti del management aziendale ed
istituzionale, ivi compresi i moderni profili di consulente d’impresa, technology auditor, mana-
ger dei diritti di proprietà intellettuale, esperto in trasferimento tecnologico, operatore in impre-
se multinazionali e nelle PMI innovative, come analista di settore, business developer ed esperto
in strategia aziendale, ecc.

MASTER DI PRIMO LIVELLO

MASTER IN ECONOMIA E GESTIONE DEI BENI CULTURALI
Direttore: Prof. Pasquale Lucio Scandizzo

D 1 anno
Tel. 06.7259.5646/5602 - Fax 06.2020687
Sito web: www.economia.uniroma2.it/ceis/beniculturali
e-mail: beniculturali@economia.uniroma2.it

MASTER IN ECONOMIA E GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (MEGAT)
Direttore: Prof.ssa Laura Castellucci

D 1 anno
Tel. 06.7259.5905 - Fax 06.2040219 - e-mail: megat@economia.uniroma2.it
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MASTER IN ECONOMIA E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEI MEDIA
Direttore: Prof. Luigi Paganetto

D 1 anno
Tel. 06.7259.5510/5522/5543 - Fax 06.7259.5528/5504
Sito web: www.economia.uniroma2.it/comunica&media - 
e-mail: comunicamedia@economia.uniroma2.it

MASTER IN ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI
Direttore: Prof.ssa Amalia Donia Sofio

D 1 anno
Tel. 06.7259.5643 - Fax 06.233245536
Sito web: www.ceistorvergata.it/sanita - e-mail: segr.sanita@ceis.uniroma2.it

MASTER IN e-PROCUREMENT
Direttore: Prof. Michele Bagella

D 1 anno
Tel. 06.7259.5717 - Fax 06.2020500
Sito web: www.economia.uniroma2.it/e-procurement - e-mail: master.e-proc@uniroma2.it

MASTER IN GESTIONE DEL RISPARMIO E-MGIERRE
Direttore: Prof. Alessandro Carretta

D 1 anno
Tel. 06.7259.5930
Sito web: www.masternetwork.org - e-mail: emmegierre.segreteria@sefemeq.uniroma2.it

MASTER IN GESTIONE INTEGRATA QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE
Direttore: Prof. Enrico Cavalieri

D 1 anno
Tel. 06.7259.58.14 - Fax 06.7259.58.04
e-mail: fazzari@economia.uniroma2.it

MASTER IN ORGANIZZAZIONE, PERSONE, LAVORO
Direttore: Prof. Maurizio Decastri

D 1 anno
Tel. 06.7259.55.18 - Fax 06.7259.58.04-55.18
e-mail: opl@economia.uniroma2.it

MASTER PER LE PROFESSIONI ECONOMICO CONTABILI
Direttore: Prof. Alfonso Di Carlo

D 1 anno
Tel./Fax 06.7259.58.10
e-mail: alessandro.delfini@tin.it

MASTER DI SECONDO LIVELLO

MASTER IN ANTITRUST E REGOLAZIONE DEI MERCATI
Direttore: Prof. Mario Sebastiani

D 1 anno
Tel. 06.7259.5633 - Fax 06.2040454
Sito web: www.economia.uniroma2.it/ceis/master-regolazione
e-mail: master-regolazione@ceis.uniroma2.it
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MASTER IN ECONOMIA DELLO SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MESCI)
Direttore: Prof. Luigi Paganetto

D 1 anno
Tel. 06.7259.5601 - Fax 06.2020687
Sito web: www.economia.uniroma2.it/ceis/mesci - e-mail: cooperazione@ceis.uniroma2.it

MASTER IN ECONOMIA E GESTIONE DELLO SPORT
Direttore: Prof. Sergio Cherubini

D 1 anno
Tel. 06.7259.5612 - Fax 06.2020687
Sito web: www.egesport.net - e-mail: info@egesport.net

MASTER IN ECONOMIA E ISTITUZIONI (MEI)
Direttore: Prof. Pasquale Lucio Scandizzo

D 1 anno
Tel. 06.7259.5645 - Fax 06.2020687
Sito web: www.economia.uniroma2.it/ceis/mei - e-mail: mastermei@economia.uniroma2.it

MASTER IN ECONOMIA EUROPEA E FINANZA INTERNAZIONALE (MEEFI)
Direttore: Prof. Michele Bagella

D 1 anno
Tel. 06.7259.5719/5725 - Fax 06.2020500
Sito web: www.economia.uniroma2.it/ceis/meefi - e-mail: mastermeefi@economia.uniroma2.it

MASTER IN INTERNATIONAL ECONOMICS (MIE)
Direttore: Prof. Giancarlo Marini

D 1 anno
Tel. 06.7259.5738 - Fax 06.2020500
e-mail: giancarlo.marini@uniroma2.it

MASTER IN INNOVAZIONE E MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE (MIMAP)
Direttore: Prof. Marco Meneguzzo

D 1 anno
Tel./Fax 06.7259.5900
Sito web: www.mimap.net - e-mail: mimap@economia.uniroma2.it

MASTER IN POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI
Docenti di riferimento: Prof. Martino Locascio; Prof. Giorgio Alleva; Prof. Claudio Mazziotta

D 1 anno
e-mail: master.nuval@uniroma1.it 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO DELL ’IMPRESA
Direttore: Prof. Avv. Baldassarre Santamaria
Tel. 06.7259.5826
e-mail: santamaria@economia.uniroma2.it

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ECONOMIA E GESTIONE SANITARIA
Direttore: Prof.ssa Amalia Donia Sofio
Tel. 06.7259.5642/3/4 - Fax 06.233245536
Sito web: www.ceistorvergata.it/sanita - e-mail: segr.sanita@ceis.uniroma2.it
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER CONSULENTI DEL LAVORO
Direttore: Prof. Sergio Magrini
Tel. 06.7259.5805 - Fax 06.72595518

SERVIZI PER STUDENTI E LAUREATI

La Facoltà di Economia realizza attività di orientamento pre, intra e post universitario che indi-
rizzano lo studente prima e durante l’ingresso in Facoltà, lo guidano durante tutto il percorso
universitario e lo accompagnano fino al momento del collocamento nel mondo professionale.

PORTE APERTE - GIORNATE DELLE SCUOLE
È un open day dedicato a studenti e docenti delle Scuole secondarie superiori articolato in tavo -
le rotonde tematiche di presentazione degli studi economici, della Facoltà e delle sue caratteri-
stiche didattico-formative. L’iniziativa prevede incontri dedicati agli sbocchi professionali della
Facoltà in rapporto ai percorsi didattico-formativi specifici, seguite da visite guidate presso la
Facoltà in cui studenti in corso accompagnano l’illustrazione di laboratori (informatici e lingui-
stici) e strutture di servizio.
e-mail: orientamento@economia.uniroma2.it

SEMINARI DI RICERCA
L’iniziativa offre agli studenti degli ultimi due anni delle Scuole superiori, la possibilità di avvi-
cinare temi e metodi di lavoro del mondo universitario e del mondo del lavoro, introducendoli
al significato e alla valenza economica di fenomeni generali e di attualità.
L’idea è quella di organizzare Seminari di studio per studenti, seguiti da lavori di gruppo assisti-
ti da un tutor (docente della Facoltà), su un tema di ricerca scelto tra i vari proposti che viene
affrontato con metodi didattici e strumenti di studio innovativi (internet, banche dati, bibliote-
ca informatizzata, ecc), prevedendo anche rapporti diretti con imprese e Istituzioni italiane e
internazionali.
e-mail: orientamento@economia.uniroma2.it

FACOLTÀ IN @SCOLTO
Spazio di ascolto on-line, telefonico e di incontro, rivolto alle matricole quale supporto al supe-
ramento delle problematiche legate allo studio ed ai processi di apprendimento e di inserimento.
Costituisce anche un punto di dialogo dedicato rivolto agli studenti delle Scuole superiori nella
guida alla scelta della Facoltà.
e-mail: orientamento@economia.uniroma2.it

MANAGEMENT DIDATTICO
La Facoltà di Economia ha introdotto la figura del Manager didattico. Esso ha il compito di
garantire una gestione strategica dei processi formativi e un’erogazione di alto livello qualitati-
vo dei servizi didattico-formativi. In particolare, orienta e assiste gli studenti durante il percorso
universitario promuovendo, per i laureandi e i laureati, il collegamento con il mondo del lavoro
attraverso la promozione di contatti con aziende e Istituzioni.
e-mail: managerdidattico@uniroma2.it

PROGETTO TUTORSHIP
L’iniziativa, portata avanti in collaborazione con i docenti insieme ad un gruppo di studenti
iscritti al terzo anno (laurea di primo livello), risponde all’esigenza di alcune Aziende ed Istitu-
zioni che hanno offerto alla Facoltà di formare con attività extra-curriculari ragazzi precedente -
mente selezionati sulla base di indicatori, quali: media esami, durata studi, specificità curricula-
ri, conoscenza delle lingue.
L’obiettivo è quindi non solo quello di motivare ulteriormente le migliori menti giovani della
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Facoltà, e di individuarle in tempo utile prima che lascino la sede senza essere state valorizzate
a sufficienza per il mondo del lavoro o per il mondo accademico, ma anche quello di rivolgere
“a cascata”, con l’ausilio dei docenti, quanto si è imparato verso gruppi e sottogruppi di studenti
propri colleghi.
Gli studenti hanno così – offerti da alcuni sponsor di prestigio – una serie di incontri aziendali
volti a migliorare la propria preparazione su temi specifici nonché su abilità extra-curriculari,
quali: capacità di interazione dinamica tra colleghi; capacità di sostenere positivamente un col-
loquio; conoscenza e reattività ad un ambiente aziendale.
e-mail: orientamento@economia.uniroma2.it

SERVIZIO TUTORATO
Dal mese di aprile 2005 è attivo presso la Facoltà di Economia dell’Università “Tor Vergata” il
servizio di tutorato.
Il tutor è uno studente di Dottorato di ricerca o del Corso di Laurea specialistica che supporta
gli studenti durante il percorso universitario.
Il tutor svolge attività di supporto (in aggiunta a quanto già predisposto dalla Facoltà) nella scel-
ta sia dei Corsi di Laurea specialistica che dei Corsi di Specializzazione post lauream attivati
presso la Facoltà (Master e Dottorati); orienta gli studenti e li assiste nel corso delle attività
didattiche; riceve gli studenti negli spazi messi a disposizione dalla Facoltà, negli orari resi pub-
blici attraverso il sito di Facoltà, e negli abituali punti di informazione.
e-mail: orientamento@economia.uniroma2.it

UFFICIO LAUREATI-DESK IMPRESE
L’U fficio Laureati-Desk Impr e s e è un’iniziativa che caratterizza la Facoltà di Economia dell’Uni-
versità di Roma “Tor Ve rgata” dal febbraio ‘96. Nell’ambito più generale delle attività dell’Are a
Comunicazione, ha lo scopo di attivare un canale pre f e renziale fra i laureandi, i laureati e il mondo
del lavoro e di re a l i z z a re un contatto permanente tra Facoltà, Imprese, Istituzioni, studenti.
L’attività dell’Ufficio si sostanzia nell’“incrocio” tra domanda e offerta di lavoro (placement),
nell’organizzazione di presentazioni di Aziende ai laureandi e laureati della Facoltà, nella pro-
mozione di seminari, conferenze e convegni. Oltre a ciò l’Ufficio cura l’attivazione di tirocini for-
mativi (stage) presso Imprese e Istituzioni, aiuta i laureandi nell’individuazione di argomenti di
tesi di laurea, promuove bandi per l’assegnazione di Borse di studio presso Enti che hanno con-
tatti con la Facoltà, promuove internship e placement presso aziende all’estero tramite il network
internazionale “Agorà”. Al momento le Aziende che regolarmente collaborano con l’Ufficio
sono circa 350.
L’Ufficio gestisce, inoltre, un “data base” di circa 1500 nominativi in cui i laureati della Facoltà,
che hanno autorizzato la struttura a gestire i propri dati ai sensi della L. 196/03, sono presenti
con il proprio profilo anagrafico-curriculare ed extra curriculare (formazione secondaria, supe-
riore, universitaria, post-universitaria, formazione professionale, altre esperienze di studio e/o
lavoro).
Gli studenti hanno, quindi, la possibilità di instaurare e portare avanti un colloquio diretto con
le aziende e le istituzioni sia per orientarsi meglio durante gli studi universitari sia, una volta
prossimi alla laurea o laureati, per trovare lavoro in tempi più brevi. 
A tal proposito, l’Ufficio realizza costantemente il monitoraggio delle attività offerte agli stu-
denti, analizzando in particolare le attività orientate al collocamento nel mondo del lavoro dei
laureati e laureandi della Facoltà.
e-mail: deskimprese@economia.uniroma2.it
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DOTTORATI DI RICERCA
DOTTORATO IN BANCA E FINANZA
Coordinatore: Prof. Alessandro Carretta
Sede amministrativa: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia, Dipar-
timento di studi economico-finanziari e metodi quantitativi.
Sedi consorziate: Università di Napoli “Parthenope”, Libera Università Internazionale di Studi
Sociali, LUISS di Roma, Università dell’Aquila, Università di Cagliari, Università di Lecce, Uni-
versità di Perugia, Università di Roma “Tor Vergata”, Università di Roma Tre, Università di Sas-
sari, Università di Siena.

DOTTORATO IN DIRITTO COMMERCIALE
Coordinatore: Prof. Giuseppe Santoni
Sede amministrativa: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia, Dipar-
timento di studi sull’impresa.
Sedi consorziate: Università di Napoli “Parthenope”, Libera Università Internazionale di Studi
Sociali, LUISS di Roma, Università dell’Aquila, Università di Cagliari, Università di Lecce, Uni-
versità di Roma “Tor Vergata”, Università di Roma Tre, Università di Sassari, Università di
Siena.

DOTTORATO IN DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Coordinatore: Prof. Sergio Magrini
Sede amministrativa: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

DOTTORATO IN ECONOMETRIA ED ECONOMIA EMPIRICA
Coordinatore: Prof. Franco Peracchi
Sede amministrativa: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata

DOTTORATO IN ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DEI MERCATI MONETARI FINANZIARI
Coordinatore: Prof. Michele Bagella Peracchi
Sede amministrativa: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata, Facoltà di Economia, Dipar-
timento di economia e istituzioni
Sede consorziata: LUISS “Guido Carli” di Roma

DOTTORATO IN ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Coordinatore: Prof. Roberto Cafferata
Sede amministrativa: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata, Facoltà di Economia, Dipar-
timento di studi sull’impresa

DOTTORATO IN ECONOMIA INTERNAZIONALE
Coordinatore: Prof. Giancarlo Marini
Sede amministrativa: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata

DOTTORATO IN TEORIA ECONOMICA E ISTITUZIONI
Coordinatore: Prof. Luigi Paganetto
Sede amministrativa: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata, Facoltà di Economia, Dipar-
timento di economia e istituzioni
Sede consorziata: Università di Cassino

D O T T O R ATO INTERNAZIONALE IN “LA TRADIZIONE EUROPEA DEL PENSIERO ECONOMICO”
Responsabile per l’Università “Tor Vergata”: Prof.ssa Annalisa Rosselli
Sede amministrativa: Università degli Studi di Macerata
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Via Bernardino Alimena, 5 - 00173 Roma

Preside
Prof. Filippo Chiomenti

Segreteria di Presidenza
Responsabile: Sig.ra M. Luisa Strippoli
Tel. 06.7259.2354 - Fax 06.7236103
e-mail: presidenza@juris.uniroma2.it

Sito web
www.juris.uniroma2.it

PIANO DI STUDIO QUADRIENNALE
Il corso di laurea quadriennale approvato con D.R. 26.10.1995 è mantenuto in vigore nel-
l’a.a. 2005/2006.(D.M. 27.7.2005)

D 4 anni

CORSO DI LAUREA
Il presente ordinamento didattico offre un percorso di laurea classico a ciclo organico unitario
cioè senza le spezzature del modello c.d. 3+2. 
La Facoltà di Giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza.
La durata del corso per la laurea in Giurisprudenza è di quattro anni .
Possono chiedere l’ammissione al corso di laurea in Giurisprudenza coloro che siano in posses-
so di titolo di studio idoneo per legge. Per l’iscrizione al corso di laurea e l’ammissione ad ogni
altro corso la Facoltà può disporre che sia effettuato un colloquio diretto ad orientare le scelte
dello studente e a valutarne le attitudini.
La Facoltà può anche organizzare corsi di perfezionamento e di cultura diretti alla formazione
professionale di laureati secondo indirizzi specifici, eventualmente sulla base di convenzioni sti-
pulate con enti ed amministrazioni pubbliche e private, con rilascio di un attestato degli studi
compiuti e del profitto riportato o, nei casi previsti, di diplomi con valore legale. (Vedi Sezione
II della Guida).

PIANO DI STUDIO
1. Piano statutario e piani di studio individuali
Il piano statutario di studio risulta dalla tabella A. 
Conformemente alle vigenti disposizioni, lo studente può sottoporre al Consiglio di Facoltà un
piano di studio individuale. La Facoltà indica i criteri da seguire nell’elaborazione dei piani pre-
detti. In mancanza di un piano individuale si intende adottato il piano statutario (Tabella A).

2. Insegnamenti
Nella Facoltà di Giurisprudenza sono impartiti gli insegnamenti indicati nella tabella B. Inoltre
sono attivabili, con delibera del Consiglio di Facoltà, tutte le discipline previste dai decreti mini-
steriali 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 e successive integrazioni e modificazioni.
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TABELLA A - PIANO DI STUDIO QUADRIENNALE (approvato con D.R. 26.10.1995)

Insegnamenti fondamentali obbligatori
(rientranti nelle aree disciplinari fondamentali di cui all’art. 8 della Tabella Ministeriale del 1994).
- Diritto amministrativo (una annualità)
- Diritto civile (una annualità)
- Diritto commerciale
- Diritto costituzionale
- Diritto del lavoro
- Diritto dell’Unione Europea
- Diritto internazionale
- Diritto penale (due annualità)
- Diritto privato comparato
- Diritto processuale civile
- Diritto romano (una annualità) **
- Economia politica
- Filosofia del diritto
- Istituzioni di diritto privato 
- Istituzioni di diritto pubblico
- Istituzioni di diritto romano
- Procedura penale
- Storia del diritto italiano (una annualità)

2 annualità a scelta in ciascuno dei seguenti gruppi:
A)- Diritto canonico
- Diritto comune 
- Diritto musulmano e dei paesi islamici
- Diritto romano (2° annualità)
- Esegesi delle fonti del diritto romano
- Storia del diritto italiano (2° annualità)
- Storia del diritto romano**
- Teoria generale del diritto

B)- Diritto agrario
- Diritto civile (2° annualità)
- Diritto commerciale comunitario
- Diritto dei mercati finanziari 
- Diritto di famiglia
- Diritto fallimentare
- Diritto industriale
- Diritto della sicurezza sociale
- Nozioni giuridiche fondamentali

C)- Diritto amministrativo (2° annualità)
- Diritto della navigazione 
- Diritto ecclesiastico 
- Diritto penale commerciale
- Diritto pubblico dell’economia
- Diritto regionale 
- Diritto tributario

1 annualità a scelta nel seguente gruppo:
D)- Economia delle Istituzioni
- Politica economica
- Scienza delle finanze
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Agli studenti che sostengono la tesi di laurea in una delle materie comprese nei gruppi A, B e C o
nelle materie obbligatorie degli stessi settori scientifico-disciplinari è consentito sostenere tre esami
nel medesimo gruppo, riducendo di una unità il numero da sostenere in uno degli altri due.
Agli studenti che sostengono la tesi di laurea in una materia economica è consentito sostenere gli
esami nelle discipline economiche comprese nel gruppo D riducendo di una unità il numero degli
esami da sostenere in uno dei gruppi A, B o C.
L’annualità del gruppo D è sostituibile con una qualsiasi delle annualità di cui ai gruppi A, B, C.
**Avvertenza: Al momento della stampa della presente guida (luglio 2005) ai sensi di un’ordi-
nanza sospensiva del Consiglio di Stato sono da considerarsi insegnamenti fondamentali, obbli-
gatori alternativamente, la 1a annualità di Diritto romano e la Storia del diritto romano.

TABELLA B
Avvertenza: Sono contrassegnati con un asterisco gli insegnamenti obbligatori secondo il piano
statutario.
Sono contrassegnati con due asterischi gli insegnamenti (provvisoriamente) alternativamente
obbligatori.
I anno
- Filosofia del diritto*
- Istituzioni di diritto privato*
- Istituzioni di diritto pubblico*
- Istituzioni di diritto romano*
- Nozioni giuridiche fondamentali
- Storia del diritto romano**
II anno
- Diritto civile (prima annualità)*
- Diritto commerciale*
- Diritto penale (prima annualità)*
- Diritto romano (prima annualità)**
- Economia politica*
- Storia del diritto italiano (prima annualità)*
- Teoria generale del diritto
III anno
- Diritto agrario
- Diritto amministrativo (prima annualità)*
- Diritto canonico
- Diritto civile (seconda annualità)
- Diritto comune
- Diritto costituzionale*
- Diritto del lavoro*
- Diritto della sicurezza sociale
- Diritto ecclesiastico
- Diritto internazionale*
- Diritto musulmano e dei paesi islamici
- Diritto penale (seconda annualità)*
- Diritto privato comparato*
- Diritto processuale civile*
- Diritto pubblico dell’economia
- Diritto regionale
- Diritto romano (seconda annualità)
- Diritto tributario
- Economia delle Istituzioni
- Politica economica
- Scienza delle finanze
- Storia del diritto italiano (seconda annualità)
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IV ANNO
- Diritto amministrativo (seconda annualità)
- Diritto commerciale comunitario
- Diritto della navigazione
- Diritto dell’Unione Europea *
- Diritto dei mercati finanziari
- Diritto di famiglia
- Diritto fallimentare
- Diritto industriale
- Diritto penale commerciale
- Esegesi delle fonti del diritto romano
- Procedura penale*

Propedeuticità
1. Il rispetto delle seguenti propedeuticità è condizione di validità degli esami sostenuti dagli stu-
denti:
A) - Istituzioni di diritto romano, rispetto a:

- Diritto canonico
- Diritto comune
- Diritto romano
- Esegesi delle fonti del diritto romano
- Storia del diritto italiano

B) - Istituzioni di diritto privato, rispetto a:
- Diritto agrario
- Diritto civile
- Diritto commerciale
- Diritto dei mercati finanziari
- Diritto del lavoro
- Diritto di famiglia
- Diritto fallimentare
- Diritto industriale
- Diritto privato comparato
- Diritto processuale civile
- Diritto commerciale comunitario

C) - Istituzioni di diritto pubblico, rispetto a:
- Diritto costituzionale
- Diritto ecclesiastico
- Diritto regionale

D) - Economia politica, rispetto a:
-  Economia delle istituzioni
- Politica economica
- Scienza delle finanze

E) - Istituzioni di diritto privato o Istituzioni di diritto pubblico, rispetto a:
- Diritto amministrativo
- Diritto internazionale
- Diritto dell’Unione Europea
- Diritto della sicurezza sociale
- Diritto della navigazione
- Diritto tributario
- Diritto pubblico dell’economia
- Diritto musulmano e dei paesi islamici

F) - Diritto penale e Diritto commerciale, rispetto a:
- Diritto penale commerciale

2. La prima annualità degli insegnamenti biennali è propedeutica alla seconda.
3. In nessun caso sussiste nesso di propedeuticità fra materie di primo anno.
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Piani individuali
Conformemente alla normativa vigente lo studente, con domanda motivata, può sottoporre alla
valutazione del Consiglio di Facoltà un proprio piano individuale di studio.
In sede di approvazione, il Consiglio di Facoltà verifica, con riferimento alla tabella A, la coe-
renza del piano presentato e la sua compatibilità con l’esigenza di una formazione equilibrata,
nella quale siano adeguatamente rappresentate le diverse aree scientifico-disciplinari in cui si
articola il corso degli studi in Giurisprudenza. Peraltro, la complementarità e i punti di contatto
fra le diverse aree, in particolare fra discipline economiche e discipline giuridiche, saranno con-
siderate con la massima attenzione.
Non è comunque consentita la sostituzione di insegnamenti qualificati fondamentali obbligato-
ri nel piano statutario.

A) Riconoscimento esami sostenuti in altre Facoltà
a) Al fine del riconoscimento degli esami sostenuti in altre Facoltà dagli studenti trasferiti (lau-

reati e non) la Facoltà prende in considerazione anche insegnamenti in essa non impartiti ove
riconducibili alle aree giuridiche corrispondenti ai gruppi di cui alle lettere A) B) C) e D) del
piano statutario, tenendo conto del carattere residuale del gruppo D.

È salvo il giudizio della Facoltà sui piani individuali.
È consentito di sostenere con una sola prova l’esame nei corsi biennali (Diritto amministrativo,
Diritto civile, Diritto romano e Storia del diritto italiano). Per gli esami scindibili in due annua-
lità lo studente deve portare all’esame relativo a una delle due annualità il programma dell’a.a.
in corso.
Per il Diritto penale l’esame si sostiene comunque per annualità distinte.
Pur senza vincolo di propedeuticità è raccomandato di sostenere l’esame di Istituzioni di diritto
pubblico prima dell’esame di Diritto internazionale.

Riconoscimento lauree straniere
Premesso che gli esami da sostenere vanno individuati tenendo conto delle specificità di singoli
ordinamenti di provenienza e delle singole situazioni, premesso altresì che deve essere superato
l’esame di laurea, è stabilito:
che l’esame di laurea sia sostenuto in materia di diritto positivo italiano diversa da quella nella
quale il candidato ha superato esami nella nostra Università;
b) che, se tra gli esami di cui sopra, non figura uno dei seguenti (Diritto penale II, Diritto pro-

cessuale civile, Procedura penale o Diritto amministrativo), la tesi deve essere sostenuta nella
materia corrispondente previo colloquio rivolto ad accertare il possesso delle nozioni di base.

B) Biennalizzazioni
È in facoltà dello studente chiedere - nel rispetto dei termini fissati per la presentazione dei piani
di studio - la biennalizzazione di un insegnamento del secondo biennio. Tale biennalizzazione è
subordinata alle seguenti condizioni:
a) che, per libera scelta del professore titolare, il programma del corso e il programma di esame

siano differenziati per ciascuna annualità;
b) che la richiesta di biennalizzazione sia adeguatamente motivata e sia comunque subordinata

alla richiesta della tesi di laurea nella stessa disciplina oggetto di biennalizzazione od in una
disciplina da considerare affine;

c) che lo studente frequenti due anni di corso della materia predetta;
d) che l’accertamento del profitto dello studente sia affidato a due distinte prove d’esame;
e) che la seconda di tali prove non sia sostenibile prima del IV anno di corso.
Nel caso in cui lo studente, dopo aver richiesto la tesi di laurea, rinunci a presentarla nella mate-
ria richiesta, l’esame sostenuto come biennalizzato non è considerato utile ai fini del necessario
curriculum, ma soltanto computato come esame supplementare.
La soluzione di eventuali ed ulteriori problemi connessi con la biennalizzazione di un insegna-
mento è rimessa alla discrezionale valutazione del titolare della relativa cattedra, nell’ambito
della sua potestà organizzativa connessa alla sua libertà di insegnamento.
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C) Per precedenti piani statutari e le norme di opzione si rinvia alle guide degli anni pre-
cedenti.

PARTE II - RICONOSCIMENTO ESAMI DI ALTRE FACOLTÀ

GIURISPRUDENZA

Tor Vergata Altri Atenei

Insegnamenti obbligatori

• Diritto Amministrativo I
• Diritto civile I
• Diritto commerciale
• Diritto costituzionale • Dir. pubbl. generale(1)

• Diritto del lavoro
• Diritto dell’Unione Europea
• Diritto internazionale
• Diritto penale (I e II)
• Diritto processuale civile
• Diritto privato comparato
• Diritto romano I
• Economia politica
• Filosofia del diritto
• Istituzioni di diritto privato
• Istituzioni di diritto pubblico • Diritto costituzionale(1)

• Istituzioni di diritto romano
• Procedura penale
• Storia del diritto italiano I

(1) Il riconoscimento suddetto vale per le sole Facoltà di Giurisprudenza che non contemplino tra
gli insegnamenti obbligatori, oltre a Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto pubblico.

2 Annualità a scelta in ciascuno dei seguenti gruppi:
A) • Diritto canonico

• Diritto comune
• Diritto musulmano e dei paesi islamici
• Diritto romano II
• Esegesi delle fonti del diritto romano
• Storia del diritto italiano II
• Storia del diritto romano
• Teoria generale del diritto

• Dir. antico oriente mediterraneo
• Dir. paesi socialisti
• Eseg. fonti dir. ital.
• Informat. giur.
• Storia codificaz.
• Storia dir.canon.
• Storia dir. pubbl.
• Teoria interpretaz.
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Tor Vergata Altri Atenei

B) • Diritto agrario
• Diritto civile II
• Diritto commerciale comunitario
• Diritto dei mercati finanziari
• Diritto della sicurezza sociale
• Diritto di famiglia
• Diritto fallimentare
• Diritto industriale
• Nozioni giuridiche fondamentali

• Dir. arbitrato int. internaz.
• Diritto bancario 
• Diritto delle assicurazioni
• Dir. priv.econ.
• Introduzione alle scienze giur.
• Ordinamento di famiglia

C) • Diritto amministrativo II
• Diritto della navigazione
• Diritto ecclesiastico
• Diritto pubblico dell’economia
• Diritto penale commerciale
• Diritto regionale
• Diritto tributario

• Contab. Stato
• Dir. cost. comparato
• Dir. internaz. priv. proc.
• Dir. penale militare
• Dir. proc. amm.
• Dir. pubbl.comp.
• Dir. urbanistico
• Dottrina Stato
• Giust.costituz.
• Organ. internaz.

1 Annualità a scelta nel seguente gruppo (o in uno precedente)
D) • Economia delle Istituzioni

• Politica economica
• Scienza delle finanze

• Criminologia
• Economia monetaria
• Med. leg. e assicur.
• Medicina sociale
• Sociologia del diritto
• St. e ist. dei paesi afro-asiatici
• Storia economica
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ECONOMIA

Tor Vergata Altri Atenei

Insegnamenti obbligatori

• Diritto amministrativo (biennale) • Dir. amm. per Dir. Amm. I
• Diritto civile (biennale) • Dir. Comm. II per Dir. Civ. I
• Diritto commerciale • Dir. Comm. I
• Diritto costituzionale
• Diritto del lavoro • Dir. lavoro
• Diritto dell’Unione Europea • Diritto dell’Unione Europea
• Diritto internazionale • Dir. internazionale
• Diritto penale (biennale)
• Diritto romano (biennale)
• Diritto processuale civile • Dir. Proc. Civ.
• Diritto privato comparato
• Economia politica • Ec. Pol. o Istituz. ec. pol.
• Filosofia del diritto
• Istituzioni di diritto privato • Ist. dir. priv.
• Istituzioni di diritto pubblico • Istituz. dir. pubbl.
• Istituzioni di diritto romano
• Procedura penale
• Storia del dir. ital. (biennale)

Insegnamenti  a scelta

• una annualità del gruppo B piano stat. • Diritto assicurazioni
• una annualità del gruppo B piano stat. • Diritto bancario
• una annualità del gruppo B piano stat. • Diritto fallimentare
• una annualità del gruppo D piano stat. • Economia monetaria
• una annualità del gruppo D piano stat. • Storia delle dottrine politiche
• una annualità del gruppo B piano stat. • Tecnica bancaria e professionale

Nota: Se l’esame biennale non è stato sostenuto in due prove la Facoltà si riserva di decidere il
riconoscimento di uno o due esami sulla base del programma. La Facoltà si riserva di decidere
sulle materie che non figurano nell’elenco sopra citato le quali non corrispondano a proprie
discipline.
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SCIENZE POLITICHE

Tor Vergata Altri Atenei

Insegnamenti obbligatori

• Diritto amministrativo (biennale) • Dir. amm. per Dir. Amm. 1
• Diritto civile (biennale)
• Diritto commerciale
• Diritto costituzionale • Dir. cost. it. e comp.
• Diritto del lavoro • Dir. lav. e legislaz. soc.
• Diritto dell’Unione Europea • Dir. dell’Unione Europea o Dir. Intern. II
• Diritto internazionale • Dir. int. pubbl. o Dir. Internazionale I
• Diritto penale (biennale) • Istituz. di dir. e proc. pen. per Dir. pen. I
• Diritto romano (biennale)
• Diritto processuale civile • Dir. proc. civ.
• Diritto privato comparato • Dir. comparato società
• Economia politica • Economia politica
• Filosofia del diritto • Filosofia del diritto
• Istituzioni di diritto privato • Ist. dir. priv.
• Istituzioni di diritto pubblico • Ist dir. pubbl.
• Istituzioni di diritto romano
• Storia del dir. ital. (biennale)

Insegnamenti  a scelta

• una annualità del gruppo C piano statutario • Contabilità di Stato
• una annualità del gruppo C piano statutario • Diritto aero-spaziale
• una annualità del gruppo B piano statutario • Diritto agrario comparato
• una annualità del gruppo B piano statutario • Diritto commerciale comunitario
• una annualità del gruppo B piano statutario • Diritto commerciale internazionale
• una annualità del gruppo C piano statutario • Dir. eccl. italiano e comparato
• una annualità del gruppo C piano statutario • Diritto parlamentare
• una annualità del gruppo C piano statutario • Diritto pubblico angloamericano
• una annualità del gruppo C piano statutario • Dottrina dello Stato
• una annualità del gruppo D piano statutario • Filosofia della politica
• una annualità del gruppo C piano statutario • Organizzazione internazionale
• una annualità del gruppo D piano statutario • Scienza della politica
• una annualità del gruppo D piano statutario • Sociologia
• una annualità del gruppo D piano statutario • Statistica
• una annualità del gruppo D piano statutario • Storia dei partiti e movimenti politici
• una annualità del gruppo D piano statutario • Storia e sist. dei rapp. tra Stato e Chiesa
• una annualità del gruppo D piano statutario • Storia dei tratt. e politica intern.
• una annualità del gruppo D piano statutario • Storia delle dottrine politiche
• una annualità del gruppo D piano statutario • Storia delle istituzioni politiche
• una annualità del gruppo D piano statutario • Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici

Nota: La Facoltà si riserva di decidere sulle materie che non figurano nell’elenco sopra riporta-
to le quali non corrispondano a proprie discipline. Se l’esame biennale non è stato sostenuto in
due prove distinte, la Facoltà si riserva di decidere il riconoscimento di uno o due esami, sulla
base del programma.
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a) Riconoscimento automatico di annualità di corso
Agli studenti provenienti da altre Facoltà al fine dell’iscrizione, una volta applicati i criteri rela-
tivi alle materie decisi dalle relative delibere della Facoltà, la Segreteria studenti - per quanto con-
cerne l’anno di iscrizione - si atterrà ai seguenti criteri:
fino a 2 annualità riconosciute = I anno
da 3 a 5 annualità = II anno
da 6 a 15 annualità = III anno
da 16 annualità in avanti = IV anno.

b) Annualità (d’esami) necessarie per l’esonero tasse e contributi.
I anno: 4 annualità
II anno: 6 annualità
III anno: 7 annualità
IV anno: 9 annualità 

PARTE III - ESAMI DI PROFITTO ED ESAME DI LAUREA

CALENDARIO DELLE SESSIONI DI LAUREA

INIZIO DELLE LEZIONI

SCADENZE PRATICHE AMMINISTRATIVE

ESAMI DI PROFITTO ED ESAME DI LAUREA

1. La sessione estiva d’esami si compone di non meno di 4 appelli fino a un massimo di 5, distri-
buiti dal 16 maggio al 25 luglio.
La sessione autunnale si compone di 4 appelli, distribuiti i primi tre dal 26 settembre al 5 novem-
bre e il quarto viene fissato nel mese di gennaio in modo da terminare entro il 14 di quel mese.
La sessione invernale di esami si compone di 2 appelli e ha inizio il 13 febbraio e termina l’ 11
marzo. 
Gli appelli sono distanziati fra loro di almeno 10 giorni.

2. Lo studente è tenuto a presentare in Segreteria studenti, almeno 6 mesi prima della discussio-
ne della tesi di laurea, domanda di assegnazione tesi debitamente firmata dal professore relato-
re e dallo studente stesso con l’indicazione della materia scelta.
Ferme le competenze delle cattedre assegnanti le tesi, al fine di agevolare lo studente nella acqui-
sizione di informazioni e metodologia di ricerca del materiale per la elaborazione della tesi di
laurea, gli interessati potranno avvalersi di un servizio di orientamento e di assistenza che sarà
coordinato dai Proff. Giovanni Diurni e Pietro Masi (scadenza presentazione domande degli
interessati 14 ottobre 2005).
Con il consenso del docente lo studente può sostenere l’esame di laurea su materia insegnata
nella Facoltà ancorché in questa materia non abbia sostenuto un esame di profitto.
Al fine dell’ammissione alla domanda di laurea, la quale deve essere presentata almeno 25 gior-
ni antecedentemente alla seduta di laurea richiesta o assegnata, il candidato deve avere ultimato
gli esami di profitto.
La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione recante il titolo della tesi, firmata
dal relatore, che autorizza la discussione della tesi. Nel termine di 7 giorni precedenti la seduta
il candidato deve consegnare una copia della tesi firmata, vistata dal relatore, in segreteria stu-
denti, ed un’altra copia al correlatore.
È necessario che, sulle domande di qualsiasi genere, lo studente indichi chiaramente il numero di
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matricola, l’anno di corso a cui è iscritto, le generalità, la residenza e il recapito. Le domande che
non siano scritte a macchina devono essere chiaramente leggibili (preferibilmente compilate a
carattere stampatello).
Eventuale cambio di residenza o di recapito deve essere tempestivamente comunicato agli uffici
di segreteria.

3. Lo studente deve compiere qualsiasi pratica recandosi personalmente agli sportelli della segre-
teria, esclusivamente nei giorni e negli orari previsti (lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9,00 alle
12,00; mercoledì dalle 15,00 alle 17,00). 
Per sostenere gli esami occorre essere in regola con le tasse.

4. Esami sostenuti
A sua richiesta o su proposta del Presidente della Commissione lo studente può ritirarsi prima
della conclusione dell’esame. In tal caso la prova si annota sul verbale con la formula “ritirato”
accompagnata dalla firma dello studente e della Commissione.
Tale esame non è inserito nel curriculum dello studente né influisce sulla media finale dei voti. 
La menzione ritirato comporta che l’esame non possa essere sostenuto più di due volte nella stes-
sa sessione.
Lo studente è tenuto a rispettare il proprio piano statutario pena l’annullamento degli esami.
I passaggi ad altri corsi di laurea dello stesso Ateneo ed i trasferimenti ad altre Università si effet-
tuano dal 2 settembre al 31 dicembre.

5. È ammessa, agli effetti del numero di annualità necessarie per il conseguimento della laurea
in Giurisprudenza, la mutuazione di un (1) insegnamento, a scelta dello studente, fra quelli indi-
cati tassativamente, di regola ogni triennio, dalla Facoltà, nell’ambito di altre Facoltà dell’Ate-
neo.
Non è ammessa comunque, o cessa di essere ammessa qualora prevista, la mutuazione di inse-
gnamenti impartiti, o che venissero in prosieguo impartiti, in Facoltà.
In prima applicazione, cioè, di regola, per un triennio accademico a cominciare dall’a.a. 2003-
2004, le materie mutuabili sono:
- nella Facoltà di Economia: Ragioneria;
- nella Facoltà di Medicina: Medicina legale.
L’esame relativo all’insegnamento scelto dallo studente è ascritto al gruppo D del piano statuta-
rio.
È consentito sostenere, con l’applicazione dell’art. 6 del regolamento studenti (esami supple-
mentari), al massimo due esami in altra Facoltà, nell’ambito dello stesso Ateneo, non considera-
ti nel curriculum del corso di laurea in Giurisprudenza. 
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CALENDARIO DELLE SESSIONI DI LAUREA DELL’ANNO SOLARE 2006

Sessione invernale anno accademico 2004/2005
Prima seduta: 30 marzo 2006
Sedute successive: 31 marzo, 27 aprile, 28 aprile e 3 maggio 2006

Sessione estiva anno accademico 2005/2006
Prima seduta: 6 luglio 2006
Sedute successive: 7 luglio 2006 e 10 luglio 2006

Sessione autunnale anno accademico 2005/2006
Prima seduta: 28 settembre 2006
Sedute successive: 29 settembre, 26 ottobre, 27 ottobre, 31 ottobre e 15 dicembre 2006.

Lauree Tenenti Accademia Guardia di Finanza: 8 e 9 giugno 2006

Lauree Ufficiali dei Carabinieri 31 maggio e 1 giugno 2006

Inizio delle lezioni: 7 novembre 2005

Il Corso di nozioni giuridiche fondamentali (per le sole matricole) ha inizio il 10 ottobre
2005 e termina a metà febbraio 2006.

Prolusione per le matricole: 3 novembre ore 11,00 (Aula 3, piano terra)

Scadenze pratiche amministrative
Informazioni possono essere richieste, oltre che alla Segreteria studenti, al “Chiama Tor Verga-
ta” (tel. 06.7231941, dal lunedì al venerdì ore 8,00-20,00; il sabato ore 8,00-13,00) e al servi-
zio Orientamento studenti della Facoltà sito al piano terra del palazzo della Romanina (tel.
06.7259.2547).
I modelli per le domande di trasferimento ad altre Università, passaggi ad altro corso di laurea,
proseguimento studi da altre Facoltà, richiesta certificati ricognitivi, richiesta fotocopie autenti-
cate del diploma di maturità, rinuncia agli studi, richiesta duplicato libretto universitario,
domande ai sensi dell’art. 6 del R.D. 4/6/38 n. 1269, domanda di biennalizzazione, domanda di
laurea, richiesta restituzione diploma di maturità per i laureati, si possono chiedere in Segreteria
studenti, o al centro Orientamento Studenti, o reperire su Internet al sito Web.

PARTE IV - INTRODUZIONE PER LE MATRICOLE

CORSI INTEGRATIVI

PROGRAMMI ERASMUS-SOCRATES

CORSI DI INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA GIURIDICA

Avvertenze:
a) Per le materie istituzionali di primo anno sono previsti colloqui esoneranti, facoltativi per gli

studenti. Tali colloqui, aperti alle matricole, si svolgono durante la sessione invernale dell’an-
no solare successivo a quello dell’iscrizione. Essi hanno ad oggetto parte predeterminata del
programma dell’esame. Il loro effetto esonerante dura sino alla prima sessione autunnale suc-
cessiva alla loro effettuazione.

b) Nelle discipline provviste di più di una cattedra gli studenti sono ripartiti a rotazione di anno in
anno (per le biennali ogni due anni) fra i corsi sulla base della iniziale alfabetica del cognome.
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I programmi dei corsi verranno pubblicati nella versione completa della Guida nell’otto-
bre 2005.

Introduzione per le matricole
Al fine di fornire alle matricole gli elementari strumenti informativi e metodologici di studio del
diritto e di agevolarne l’inserimento nel percorso didattico la Facoltà ha deliberato, dall’apertu-
ra delle immatricolazioni e fino all’inizio del corso di Nozioni giuridiche fondamentali, un ser-
vizio di orientamento delle matricole, nonché per le Nozioni giuridiche fondamentali l’istituzio-
ne di un Corso omonimo con inizio al 10 ottobre e termine a febbraio. 

CORSI INTEGRATIVI DEI CORSI ISTITUZIONALI PER L’A.A. 2005/2006
1) ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (cattedra del Prof. Papanti Pelletier). “Responsabilità

contrattuale” (Dott. Paolo Mormile, magistrato del lavoro nel Tribunale di Roma). 
2) ECONOMIA POLITICA (cattedra del Prof. Rossi). “Storia dell’Economia”, (Dott. Federico

Arcelli, consigliere del vicepresidente italiano della Banca Europea per gli investimenti (BEI)
di Lussemburgo).

3) DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (cattedra del Prof. Daniele). “Disciplina del Mercato
interno europeo” (Dott. Andrea Biondi, Senior Lecturer e co-Direttore del Center for Euro-
pean Law nel King’s College di Londra).

4) PROCEDURA PENALE (cattedra della Prof. Ferraioli). “Disciplina del processo penale per i
delitti di criminalità organizzata e di terrorismo” (Dott. Nitto Francesco Palma, magistrato
attualmente in aspettativa per mandato parlamentare).

5) ISTITUZIONI DEL DIRITTO ROMANO (cattedra della Prof. Piattelli). “Diritto di famiglia
e tradizione romanistica nella formazione dell’odierna cultura giuridica” (Prof. Witold
Wolodkiewicz della Università di Varsavia).

DOPPIA LAUREA ITALO-FRANCESE IN GIURISPRUDENZA
Nel quadro del programma di integrazione curriculare stabilito nella convenzione tra la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Facoltà di Giurispru-
denza di Saint Maur dell’Università di Parigi XII-Val de Marne è istituita una doppia laurea in
giurisprudenza: ”Laurea in Giurisprudenza”, italiana e “Maitrise en droit” (mention droit
europèen, option droit francais et droit italien), francese.
Per il conseguimento della doppia laurea in giurisprudenza gli studenti partecipanti al program-
ma, oltre agli esami obbligatori nella Facoltà di appartenenza, debbono superare nella Facoltà
consorziata gli esami convenzionalmente imposti (Diritto amministrativo, Diritto penale, Proce-
dura civile, Procedura penale, e uno a scelta fra Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto del
lavoro) nonché, nella Facoltà di Giurisprudenza di Tor Vergata, l’esame di laurea consistente
nella redazione e nella dissertazione della tesi di laurea.
Per questioni didattiche attinenti alla doppia laurea l’interessato fa riferimento al docente
responsabile (Prof. Maria Teresa Cirenei). 
Per informazioni amministrative vedasi Ufficio Relazioni Internazionali e Ufficio Erasmus-Socra-
tes.

PROGRAMMI ERASMUS-SOCRATES
I programmi Erasmus-Socrates, adottati dalla Unione Europea allo scopo di favorire la mobilità
degli studenti universitari fra le Università dei Paesi UE, consentono di frequentare corsi di stu-
dio e sostenere esami in diverse Università straniere (in Francia Chambery, Clermont Ferrand,
Parigi XII; Reims; in Germania Bonn, Mainz (Magonza); in Grecia Komotini; Malta; in Spagna
Alicante, Barcellona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Siviglia, Valencia
C.E.U.) che vengono riconosciuti dalla Facoltà. 
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CORSO DI INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA GIURIDICA PER STUDENTI LAUREANDI
Per le esigenze formative degli studenti sono istituiti a cura della Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata “Corsi di introduzione all’informatica giuridica”
finalizzati a fornire ai laureandi della Facoltà una formazione di base in materia di informatica
giuridica. Si prevede un servizio per circa trecento studenti (tanti sono i laureati della Facoltà
negli ultimi tre anni) in due cicli di 10 settimane con 6 corsi per ciclo articolati su dieci lezioni
(un’ora a settimana) e dieci ore di esercitazioni guidate.
Il Consiglio di Facoltà stabilisce i criteri di ammissione ai Corsi, subordinando comunque l’am-
missione alla assegnazione della tesi di laurea o al superamento di almeno 16 annualità di esami
di profitto, ed estendendola anche agli studenti ospiti in base a programmi comunitari o inter-
nazionali.
Per l’a.a. 2005/2006 i docenti sono il dr. Settimio Carmignani Caridi, ricercatore confermato, e
l’Avvocato Guglielmo Lomanno.

SEZIONE II
Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali
(Legge 15 maggio 1997, n. 127).

NORME
Ammissione alla Scuola
Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, per il numero di posti di cui
all’articolo 3, comma 1 del decreto 21-12-1999, n. 537, indetto con decreto del Ministero del-
l’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia,
con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Possono partecipare al concorso coloro i
quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame.
I posti disponibili per l’a.a. 2005/2006 sono 300.

Esame Finale
Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in
una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi. A
tal fine con delibera del Consiglio direttivo è costituita apposita Commissione composta di sette
membri di cui quattro professori universitari appartenenti alla Facoltà di Giurisprudenza, un
magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.

Allegato 1 (D.M. 21.12.1999, n. 537)
Obiettivo formativo e contenuti minimi qualificanti della Scuola.
La Scuola ha l’obiettivo formativo di sviluppare negli studenti la molteplicità delle attitudini e
competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai,
anche con riferimento alla progressiva integrazione internazionale della legislazione e dei siste-
mi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.
Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell’obiettivo formativo, attività
didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-
disciplinari:
Area A: I anno
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto ammi-
nistrativo, diritto internazionale, fondamenti del diritto europeo, diritto dell’unione europea,
diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di conta-
bilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.
Area B: II anno - indirizzo giudiziario - forense
Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per
uditore giudiziario e dell’esame di accesso all’avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto
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conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui
all’Area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense,
dell’ordine giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.
Area C: II anno - indirizzo notarile
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto della perso-
na, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritto
reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del
diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e della società, della volontaria giurisdizione,
del diritto urbanistico e dell’edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazio-
ne e deontologia notarile.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO A.A. 2005-2006

a) Master di II livello in “Discipline del lavoro, sindacali, e della sicurezza sociale” (Direttore
Prof. Giancarlo Perone).

b) Master di II livello in “Sistema giuridico romanistico e unificazione del diritto” (Direttore
Prof. Sandro Schipani).

c) Corso di perfezionamento in “Tutela e promozione dei diritti umani in convenzione con il
CEU” (Condirettore Prof. Francesco D’Agostino).

d) Master di II livello in “Giurisdizioni internazionali” (Direttore Prof. Umberto Leanza) in
convenzione con la SIOI e con l’Università di Camerino.

e) Corso di Perfezionamento in “Discipline applicate al processo penale” (Direttore Prof.
Gustavo Pansini). 

f) Master in “E-procurement” in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Ateneo (dele-
gato Prof. Claudio Franchini).

g) Master di II livello in “Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni” in collaborazione con
la Facoltà di Ingegneria (Condirettore Prof. Cesare Mirabelli).

h) Corso di perfezionamento in “Norme, sicurezza e lavoro” in collaborazione con la Facoltà
di Ingegneria (Condirettore Prof. Cesare Mirabelli).

i) Master di II livello in “Comunicazione istituzionale” in collaborazione con la Facoltà di
Lettere dell’Ateneo (Condirettore Prof. Cesare Mirabelli) e in convenzione, che si rinnova,
con il BAICR.

l) Master di II livello in “Studi penitenziari” (Direttore Prof. Gustavo Pansini) in collabora-
zione con l’Istituto superiore di studi penitenziari Dipartimento del Ministero Giustizia. 

m) Master di II livello in “Diritto di famiglia” (Direttore Prof. Paolo Papanti Pelletier). 
n) Corso di perfezionamento in “Mercati e strumenti finanziari: aspetti economici e giuridici e

profili applicativi” (Direttore Prof. Enzo Rossi). 

o) Corso di perfezionamento in “Diritto delle obbligazioni pecuniarie” (Direttore Prof. Brunet-
to Carpino).

p) Master di II livello su “Introduzione al diritto tributario professionale” (Direttore Prof. Raf-
faello Lupi).

q) Corsi di perfezionamento in “Diritto della Repubblica Popolare Cinese” (Direttore Prof.
Sandro Schipani) in collaborazione con l’Istituto Regionale A. C. Jemolo.
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DOTTORATI DI RICERCA
I Dottorati di ricerca esprimono una offerta didattica e formativa di particolare qualificazione
per laureati.
La Facoltà, oltre a partecipare ad iniziative di dottorato localizzate altrove, ha attivato tale offer-
ta come sede di dottorati, per un ammontare complessivo di 27 posti di frequenza dei quali alcu-
ni assistiti da borsa di studio, nei diversi settori, come è specificato nelle indicazioni che seguo-
no.

Dottorato di ricerca in Autonomia individuale e autonomia collettiva
Settore scientifico-disciplinare: IUS/0l, IUS/07
Posti totali a concorso: n. 6
Borse di studio finanziate dall’ateneo: n. 3
Posti esonerati dal pagamento dei Contributi: n. 3

D 3 anni
Indirizzi: L’Autonomia contrattuale e i suoi limiti
Tipologie lavorative tradizionali e atipiche e nuove tecniche normative di tutela giuslavoristica
Coordinatore: Prof. P. Papanti Pelletier, tel. 06/72593436/2407/2416/34,
e-mail: papanti@juris.uniroma2.it
Dipartimento: Diritto e Procedura Civile
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Scienze Politiche, Economia e Commercio, Giurisprudenza 
Nuovo Ordinamento: 22/S (in giurisprudenza),
64/S (in Scienze dell’economia)
70/5 (in Scienze della politica)
71/S (in Scienze delle pubbliche amministrazioni),
84/S (in Scienze economico-aziendali)
102/S (in Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica)
Punteggio titoli: 10/100
Lingua straniera colloquio: una tra inglese, francese, tedesco. e spagnolo
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/aut.htm

Dottorato di ricerca in Diritto pubblico
Settore scientifico-disciplinare: IUS/10, IUS/09 (diritto amministrativo, istituzioni di diritto pub-
blico e diritto regionale), IUS/11 (diritto canonico ed ecclesiastico), IUS/08 (diritto costituziona-
le), IUS/13 (diritto internazionale e comunitario), IUS/1 7, IUS/16 (diritto penale e procedura
penale), IUS/06 (diritto della navigazione)
Posti totali a concorso: n. 11
Borse di studio finanziate dall’ateneo: n. 5
Borse di studio finanziate da enti esterni all’Ateneo: n. 1 
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 5
Ente finanziatore borsa esterna: Unioncamere e Unioncamere del Lazio 

D 3 anni
Per le borse di studio finanziate dall’Ateneo nonché per i posti senza borsa di studio sono pre-
senti i seguenti indirizzi:
a) diritto amministrativo e istituzioni di diritto pubblico;
b) diritto canonico e diritto ecclesiastico;
c) diritto costituzionale e regionale;
d) diritto internazionale e comunitario;
e) diritto penale e procedura penale;
f) diritto della navigazione.
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
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La borsa di studio finanziata da Unioncamere sarà assegnata ad un dottorando che svolga la sua
ricerca e la sua tesi su argomenti rientranti nella tematica della sussidiarietà orizzontale e delle
autonomie funzionali. La prova di ammissione per l’accesso al citato posto sarà per titoli e col-
loquio. Il colloquio verterà su un programma di ricerca predisposto dal candidato ed inviato uni-
tamente alla domanda di concorso.
Modalità di accesso della borsa finanziata dalla Unioncamere: colloquio e titoli
Coordinatore: Prof. P. Grossi; tel. 06/72592469/70, e-mail: dott.pubblico@juris.uniroma2.it
Dipartimento: Diritto Pubblico
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio
Nuovo Ordinamento: 22/S Giurisprudenza, 70/S Scienze della Politica, 64/S Scienze dell ‘Eco-
nomia, 71/S
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
Punteggio titoli: 10/100
In sede di colloquio si accerterà la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, fran-
cese, tedesco.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/pub.htm

Dottorato di ricerca in Sistema giuridico-romanistico e unificazione del diritto
Settore scientifico-disciplinare: IUS/0l, IUS/02, IUS/03, IUS/18
Posti totali a concorso: n. 6
Borse di studio finanziate dall’ateneo: n. 3
Posti esonerati dal pagamento dei Contributi: n. 3

D 3 anni
Indirizzi:
a) diritto comune, unificazione e armonizzazione del diritto in America Latina e in Europa, nel

quadro dei processi di integrazione in atto
b) rapporti fra sistema romanistico e sistema islamico;
c) sistema giuridico-romanistico e diritto cinese
Coordinatore: Prof. S. Schipani, tel. 06/72592302, e-mail: sandro.schipani@uniroma2.it
Dipartimento: Storia e Teoria del Diritto 
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli 
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte
Punteggio titoli: 10 /100
Lingua/e straniera colloquio: inglese, francese, spagnolo, portoghese
Contributi di iscrizione: € 1000
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/sis.htm

Dottorato di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese, amministrazioni
Settori scientifico-disciplinare: IUS/O1 IUS/02 IUS/O4 IUS/05 IUS/O7 IUS/12 IUS/15
Posti totali a concorso: n. 4
Borse di studio finanziate dall’ateneo: n. 1
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1
Posti esonerati dal pagamento dei Contributi: n. 2
Ente finanziatore borsa esterna: Università di Pisa
Sedi consorziate: Università di Pisa e LUISS

D 3 anni
Coordinatore: Prof P. Masi; tel. 06/72592415, e-mail: mas@juris.uniroma2. it
Dipartimento: Diritto e Procedura Civile
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
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Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte
Punteggio titoli: 10/100
Lingua/e straniera colloquio: inglese
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/tut.htm

NUMERI UTILI

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 
(anche per informazioni sul corso annuale Forense)
Via Bernardino Alimena, 5 - Roma 00173
Tel. 06/72592160 - Orario ricevimento: Lun. Mer. Ven. ore 9-12 - Ven. ore 15-17

CHIAMATORVERGATA
Via Bernardino Alimena, 5 - 00173 Roma - Tel. 06/7231941

ORIENTAMENTO STUDENTI
Via Bernardino Alimena, 5 - 00173 Roma - Tel. 06/72593159

SEGRETERIA STUDENTI
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma
Lun. Mer. Ven. ore 9-12 - Mer. ore 15-17

BIBLIOTECA D’AREA GIURIDICA
Via Bernardino Alimena, 5 - 00173 Roma
Tel. 06/72592119-2113 - Fax 06/72592116
Orario di apertura: da Lun. a Ven. ore 9,00-18,00 - Sab. ore 9,00-12,00 
http://www.uniroma2.it/biblio/giuridica - e-mail:perugini@biblio.uniroma2.it

ERASMUS-SOCRATES
Via Bernardino Alimena, 5 - 00173 Roma
Tel. 06/72592355 - Fax 06/72592355
Orario ricevimento: Lun. Mer. Ven. ore 9-12 - Mer. ore 15-17
e-mail: erasmus.socrates@juris.uniroma2.it
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FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
Via del Politecnico, 1 - 00133 Roma

Preside
Prof. Agostino La Bella
e-mail: preside@ing.uniroma2.it

Segreteria di Presidenza
Responsabile: Sig.ra Marina Melai 
Tel. 06.7259.7118 - Fax 06.7259.7116 - e-mail: melai@ing.uniroma2.it

Coordinamento e organizzazione didattica
Responsabile: Sig.ra Fiorella Sarchioni Tel. 06.7259.7117 - e-mail: sarchioni@ing.uniroma2.it
Sig.ra Rita Ricci Tel. 06.7259.7256 - e-mail: ricci@ing.uniroma2.it

Segreteria Studenti
Via del Politecnico, 1 
Responsabile: Sig.ra Emanuela Di Maulo - e-mail: emanuela.dimaulo@uniroma2.it
Sig.ra Patrizia Dominici, Sig.ra Francesca Patriarca, Sig.ra Luana Piermaria,
Sig.ra Federica Elena Setth - Tel. 06.7259.7599-7598 - Fax 06.7259.7598
Sig. Raffaele Rubino - Tel. 06.7259.5906 - e-mail: rubino@uniroma2.it

Centro servizi di Facoltà
Segretario Amministrativo: Sig. Maurizio Saltali 
Tel. 06.7259.7309 - e-mail: saltali@disp.uniroma2.it
Sig. Paolo Paolini - Tel. 06.7259.7120 e-mail: paolini@ing.uniroma2.it

Documentazione Consigli di Facoltà
Sig. Giuliano Matricini - Tel. 06.7259.7119 - e-mail: matricini@ing.uniroma2.it

Laureati - Desk Imprese
Sig.ra Silvana Santamaria - Tel. 06.7259.7119 - e-mail: santamaria@ing.uniroma2.it

Pagine Web Facoltà
Responsabile: Ing. Guendalina Capece - Tel. 06.7259.7256 - e-mail: webmaster@ing.uniroma2.it

Programma Erasmus
Responsabile: prof. Salvatore Ricciardelli - Tel. 06.7259.7363
e-mail: ricciardelli@disp.uniroma2.it
Sig.ra Rita Ricci Tel. 06.7259.7256 e-mail: ricci@ing.uniroma2.it

Centro di Calcolo Didattico PP1
Sig.ra Rosella Sabene Tel. 06.7259.4870 

Sito Web
www.ing.uniroma2.it

Servizi Tecnici
Sig. Primo Adiutori, Sig.ra Laura Ferrucci, Sig. Mario Coratti, Sig. Antonio Di Matteo

Portinerie: Portineria interna Presidenza - Tel. 06.7259.7257
Portineria esterna Presidenza - Tel. 06.7259.7571
Portineria edificio didattico - Tel. 06.7259.7551
Portineria edificio didattico Sogene - Tel. 06.7259.4274
Portineria edificio didattico PP2 - Tel. 06.7259.4251
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CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO
D 3 anni - Crediti 180 - Accesso Programmato

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 
Direttore: Prof. Angelo Spena
Dip.to di Ingegneria dell’Impresa - Tel. 06.7259.7235

INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE 
Direttore: Prof. Osvaldo Maria Grasselli
Dip.to di Informatica, Sistemi e Produzione - Tel. 06.7259.7430

INGEGNERIA CIVILE 
Direttore: Prof. Mario Como
Dip.to di Ingegneria Civile - Tel. 06.7259.7076

INGEGNERIA EDILE 
Direttore: Prof. Sergio Poretti
Dip.to di Ingegneria Civile - Tel. 06.7259.7031

INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA (*)
Direttore: Prof. Sergio Poretti
Dip.to di Ingegneria Civile - Tel. 06.7259.7031

INGEGNERIA ELETTRONICA 
Direttore: Prof. Adelio Salsano
Dip.to di Ingegneria Elettronica - Tel. 06.7259.7340

INGEGNERIA ENERGETICA 
Direttore: Prof. Giuseppe Leo Guizzi
Dip.to di Ingegneria dell’Impresa - Tel. 06.7259.7212

INGEGNERIA GESTIONALE 
Direttore: Prof. Domenico Campisi
Dip.to di Ingegneria dell’Impresa - Tel. 06.7259.7357

INGEGNERIA INFORMATICA 
Direttore: Prof. Giuseppe Iazeolla
Dip.to di Informatica, Sistemi e Produzione - Tel. 06.7259.7434

INGEGNERIA MECCANICA 
Direttore: Prof. Vincenzo Tagliaferri
Dip.to di Ingegneria Meccanica - Tel. 06.7259.7376

INGEGNERIA MEDICA 
Direttore: Prof. Franco Maceri
Dip.to di Ingegneria Civile - Tel. 06.7259.7091

INGEGNERIA DEI MODELLI E DEI SISTEMI 
Direttore: Prof. Paolo Podio Guidugli
Dip.to di Ingegneria Civile - Tel. 06.7259.7051

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 
Direttore: Prof. Fernando Bardati
Dip.to di Informatica, Sistemi e Produzione - Tel. 06.7259.7419
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INGEGNERIA MECCATRONICA (COLLEFERRO) 
Direttore: Prof. Salvatore Ricciardelli
Dip.to di Ingegneria dell’Impresa - Tel. 06.7259.7363

(*) Laurea Specialistica a ciclo unico di durata quinquennale. Tale corso di laurea prevede un
test di ammissione obbligatorio ed un numero chiuso di immatricolazioni.

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA
D 2 anni - Crediti 120 - Accesso Programmato

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Direttore: Prof. Angelo Spena
Dip.to di Ingegneria dell’Impresa - Tel. 06.7259.7235

INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE 
Direttore: Prof. Osvaldo Maria Grasselli
Dip.to di Informatica, Sistemi e Produzione - Tel. 06.7259.7430

INGEGNERIA CIVILE 
Direttore: Prof. Mario Como
Dip.to di Ingegneria Civile - Tel. 06.7259.7076

INGEGNERIA EDILE 
Direttore: Prof. Sergio Poretti
Dip.to di Ingegneria Civile - Tel. 06.7259.7031

INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA (*)
Direttore: Prof. Sergio Poretti
Dip.to di Ingegneria Civile - Tel. 06.7259.7031

INGEGNERIA ELETTRONICA 
Direttore: Prof. Adelio Salsano
Dip.to di Ingegneria Elettronica - Tel. 06.7259.7340

INGEGNERIA ENERGETICA 
Direttore: Prof. Giuseppe Leo Guizzi
Dip.to di Ingegneria dell’Impresa - Tel. 06.7259.7212

INGEGNERIA GESTIONALE 
Direttore: Prof. Domenico Campisi
Dip.to di Ingegneria dell’Impresa - Tel. 06.7259.7357

INGEGNERIA INFORMATICA
Direttore: Prof. Giuseppe Iazeolla
Dip.to di Informatica, Sistemi e Produzione - Tel. 06.7259.7434

INGEGNERIA MECCANICA 
Direttore: Prof. Vincenzo Tagliaferri
Dip.to di Ingegneria Meccanica - Tel. 06.7259.7376

INGEGNERIA MEDICA 
Direttore: Prof. Franco Maceri
Dip.to di Ingegneria Civile - Tel. 06.7259.7091
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INGEGNERIA DEI MODELLI E DEI SISTEMI 
Direttore: Prof. Paolo Podio Guidugli
Dip.to di Ingegneria Civile - Tel. 06.7259.7051

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 
Direttore: Prof. Fernando Bardati
Dip.to di Informatica, Sistemi e Produzione - Tel. 06.7259.7419

(*) Laurea Specialistica a ciclo unico di durata quinquennale. Tale corso di laurea prevede un test di ammis-
sione obbligatorio ed un numero chiuso di immatricolazioni.

Gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali per ciascun Corso di Studio sono breve-
mente illustrati nelle pagine successive.

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Obiettivi formativi: Analisi e soluzione di problemi riguardanti attività ed opere di ingegneria
aventi rilevanza ambientale e territoriale. 
Progettazione, realizzazione, gestione di opere di ingegneria di particolare valenza ambientale.
Valutazione quantitativa dell’impatto che impianti civili e industriali, infrastrutture e in genera-
le prodotti e opere di ingegneria hanno sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. Raccolta, valida-
zione, rappresentazione e uso di dati relativi all’ambiente e al territorio.
Prospettive occupazionali: Progettazione e direzione dei lavori nelle opere civili, di impiantistica
ambientale, nelle infrastrutture energetiche. Analisi e verifica di impatto ambientale. Coordina-
mento e direzione delle attività di prevenzione, protezione e sicurezza negli ambienti di lavoro e
nell’ambiente esterno. Progettazione e gestione di sistemi per il monitoraggio ambientale. Pro-
duzione di informazioni e dati ambientali e territoriali.

INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE
Obiettivi formativi: Studio dei sistemi dinamici a tempo continuo, a tempo discreto e ad eventi
discreti. Automazione dei processi industriali; automazione della fabbrica, automazione del
movimento. Robotica industriale e spaziale. Strumentazione industriale. Elettronica industriale.
Studio elementare dei meccanismi e delle tecnologie di produzione.
P rogettazione dei sistemi di controllo per macchine elettriche e per motori endotermici; pro g e t t a-
zione di asservimenti per sistemi meccanici; progettazione di sistemi di controllo per satelliti.
Dinamica e controllo dei robot industriali e dei robot di servizio. Progettazione dei dispositivi e
dei Sistemi per il controllo dinamico degli impianti e dei sistemi di produzione. Modellistica e con-
t rollo di sistemi ecologici e sociali.
Prospettive occupazionali: Ingegnere progettista ed analista di sistemi di controllo in: enti di
ricerca dei settori spaziale, nucleare e della difesa; aziende impegnate nella produzione indu-
striale (automobilistica, aerea, macchine utensili); impianti di produzione, trasformazione e smi-
stamento dell’energia; impianti petrolchimici e farmaceutici.

INGEGNERIA CIVILE
Obiettivi formativi: Conoscenze e discipline che contribuiscono alla identificazione ed alla solu -
zione dei problemi relativi alle costruzioni ed ai sistemi infrastrutturali al servizio dell’uomo.
Progettazione, costruzione e gestione di edifici, strade, sistemi idraulici e di trasporto, impianti,
sistemi organizzativi.
Prospettive occupazionali: Progettazione e realizzazione di costruzioni e di sistemi o impianti.
Pubbliche amministrazioni. Gestione di cantieri ed aziende. Sviluppo di tecnologie innovative.
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INGEGNERIA EDILE
Obiettivi formativi: Progettazione e costruzione di edifici e insiemi complessi. Aspetti storici,
metodi di progettazione, procedimenti costruttivi, restauro e conservazione del patrimonio edi-
lizio.
Programmazione edilizia. Progettazione architettonica. Progettazione esecutiva e direzione dei
lavori. Storia dell’architettura e delle tecnologie edilizie. Consolidamento e conservazione degli
edifici.
Prospettive occupazionali: Libera professione. Società di consulenza. Impresa edilizia. Enti pub-
blici. Tecnico della programmazione. Progettista. Direttore di cantiere. Direttore dei lavori. Tec-
nico della produzione. Tecnico preposto alla conservazione, al riuso e alla gestione del patrimo-
nio edilizio.

INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA
Obiettivi formativi: Conoscenza, progettazione, costruzione e restauro di opere di architettura e
ingegneria. Teorie, metodi e storia della progettazione architettonica, delle tecniche costruttive,
del restauro e della conservazione del patrimonio architettonico.
Progettazione architettonica degli edifici e degli insiemi urbani. Restauro e conservazione del
patrimonio architettonico.
Prospettive occupazionali: Libera professione. Impiego presso studi e società di architettura e
ingegneria. Responsabile e coordinatore della progettazione, della esecuzione e del restauro di
opere di architettura e ingegneria presso Enti pubblici e privati. 

INGEGNERIA ELETTRONICA
Obiettivi formativi: Metodi di analisi e di progetto per sistemi e circuiti elettronici analogici e
digitali. Tecnologie realizzative e principi di funzionamento di componenti microelettronici e
nanoelettronici.
C i rcuiti, sottosistemi e sistemi integrati per applicazioni in telecomunicazioni, informatica e con-
t rolli. Algoritmi e arc h i t e t t u re per il trattamento dei segnali e dei dati. Tecnologie per la re a l i z z a-
zione di componenti micro e l e t t ronici, optoelettronici e di potenza. Tecnologie per la re a l i z z a z i o-
ne di sensori. Circuiti e sistemi integrati ad iperf requenze per applicazioni terrestri e satellitari.
Prospettive occupazionali: Inserimento ai vari livelli di responsabilità in aziende pubbliche e pri-
vate nelle aree della progettazione, realizzazione e gestione di circuiti, sottosistemi e sistemi elet-
tronici complessi per le telecomunicazioni, l’informatica, i controlli, l’ambiente e lo spazio.
I livelli di competenza dei due livelli di laurea possono così definirsi:
Ferma restando l’impostazione generale ad ampio spettro nel settore delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione, l’ingegnere elettronico laureato sarà in grado di affrontare, sulla
base di specifiche puntuali emesse dal committente, problematiche che richiedono strumenti e
metodologie progettuali e gestionali standard, mentre l’ingegnere elettronico che abbia conse-
guito la laurea specialistica dovrà poter dare , quando necessario, un contributo originale e inno-
vativo per lo sviluppo e la gestione di componenti, circuiti e sistemi nei settori di interesse pre-
cedentemente ricordati. 

INGEGNERIA ENERGETICA
Obiettivi formativi: Principi fisici, chimici ed elettrici associati alle tematiche energetiche. Ter-
mofluidodinamica industriale ed ambientale. Macchine a fluido ed elettriche. Sistemi per l’ener-
gia e l’ambiente. Impianti energetici convenzionali, avanzati ed innovativi e relativi aspetti di
gestione e controllo 
Tutti gli interventi e le iniziative industriali, civili e territoriali aventi significativa valenza e/o
ricaduta sotto il profilo energetico-ambientale. Progettazione di macchine, apparecchiature e
impianti di trasformazione, conversione e distribuzione dell’energia. Problemi di verifica funzio-
nale e di gestione ottimizzata di impianti e sistemi energetici complessi.
Prospettive occupazionali: Nelle aziende pubbliche e private che si occupano di studi di fattibi-
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lità, analisi tecnico-economiche e pianificazione nella produzione, nell’impiego e nell’uso razio-
nale dell’energia.
Nelle industrie che producono e/o commercializzano e/o utilizzano macchine ed impianti di con-
versione e/o trasformazione di energia meccanica, elettrica e termica. Nel settore della pianifica-
zione, della gestione e dell’impiego ottimale dell’energia.

INGEGNERIA GESTIONALE
Obiettivi formativi: Gestione dei sistemi organizzati. Economia dei sistemi finanziari e indu-
striali. Ottimizzazione e Ricerca operativa. Ingegneria dei trasporti. Sistemi logistici.
Analisi, dimensionamento, gestione e ottimizzazione di sistemi di distribuzione, informativi, di
produzione, di servizio, di telecomunicazione e di trasporto. Direzione di impresa. Pianificazio-
ne e gestione dei progetti. Gestione dei processi e dell’innovazione tecnologica. Analisi dei siste-
mi finanziari.
Prospettive occupazionali: Direzione aziendale. Logistica. Pianificazione strategica. Marketing.
Project management. Business administration. Adeguamento tecnologico. Gestione dell’innova-
zione. Libera professione. Attività di consulenza.

INGEGNERIA INFORMATICA
Obiettivi formativi: Basi dell’informatica: automi e logica delle macchine informatiche, algorit-
mi e linguaggi di programmazione, teoria della computabilità e complessità computazionale. 
Strumenti per l’informatica: macchine, impianti, reti e sistemi informatici (hardware e software
di base, linguaggi e software applicativo). 
Applicazioni informatiche: i sistemi informatici nel governo di altri sistemi (civili, economici,
industriali, avionici, satellitari, energetici, medicali, di telecomunicazione e trasporto, di ambien-
te e territorio). Sistemi informatici e organizzativi, sistemi informativi. 
Sviluppo e progettazione di macchine, impianti, reti e sistemi informatici, a livello di hard w a re e
s o f t w a re di base, a livello di linguaggi e software applicativo. Arc h i t e t t u re e sistemi inform a t i c i
distribuiti, mobili, intelligenti, per applicazioni web, internet, intranet, extranet. Ingegneria del
S o f t w a re. Sicurezza nei sistemi informatici. Sviluppo e progettazione di sistemi informativi. Ana-
lisi e sviluppo della qualità nei sistemi informatici. Riorganizzazione informatica dell’impre s a .
Prospettive occupazionali: Nell’impresa, nella pubblica amministrazione, negli enti di ricerca,
nella libera professione e nelle società di consulenza per lo sviluppo, la progettazione, il gover-
no e management di reti, impianti e sistemi informatici.  Per l’informatica nei sistemi civili, eco-
nomici, industriali, di trasporto, avionici, satellitari, energetici, medicali, di ambiente e territo-
rio.  Per la progettazione e il management di architetture, sistemi software e sistemi informativi
in applicazioni web e di rete. Per lo sviluppo, il controllo e il management della qualità dei siste-
mi informatici e il vantaggio strategico dell’impresa e della pubblica amministrazione.

INGEGNERIA MECCANICA
Obiettivi formativi: Processi di produzione; tecnologie e sistemi di lavorazione; tecnologie dei
materiali non convenzionali; progettazione avanzata; principi di funzionamento dei sistemi mec-
canici ed energetici; processi di trasformazione dell’energia.
Analisi dei processi di produzione, problemi di conversione dell’energia; progettazione di compo-
nenti meccanici; tecnologie di lavorazione; ottimizzazione dei sistemi di produzione dell’energ i a
meccanica; analisi delle proprietà dei materiali; tecnologie di lavorazione non convenzionali.
Prospettive occupazionali: Progettazione di sistemi meccanici e termomeccanici; progettazionee
realizzazione di processi produttivi e di impianti industriali; direzione e conduzione dei processi
produttivi; gestione e controllo degli impianti; sviluppo e gestione dell’innovazione.
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INGEGNERIA MEDICA
Obiettivi formativi: Insieme delle conoscenze e delle discipline che con i principi, i metodi e le
tecniche proprie dell’ingegneria, contribuiscono alla identificazione ed alla soluzione dei proble-
mi di interesse medico e biologico.
Analisi, progettazione, costruzione e gestione di apparecchiature, impianti, sistemi fisici ed orga-
nizzativi, in particolare orientati verso il sistema sanitario
Prospettive occupazionali: Progettazione di apparecchiature e di sistemi. Funzioni dirigenziali di
aziende sanitarie. Gestione di grandi sistemi, in particolare ad orientamento sanitario Ricerca e
sviluppo.

INGEGNERIA DEI MODELLI E DEI SISTEMI
Obiettivi formativi: Discipline e metodologie per lo sviluppo di modelli e l’analisi di sistemi di
interesse per l’ingegneria, con ampia, profonda e rigorosa formazione di base e con formazione
di orientamento, per i contenuti salienti di una delle tre classi: Ingegneria Civile e Ambientale,
Ingegneria Industriale, Ingegneria dell’Informazione.
Determinazione, con ampia autonomia, dei risultati di scelte sistemistiche complesse; sviluppo
ed utilizzazione di modelli e metodi avanzati per la progettazione e la gestione di prodotti e ser-
vizi. 
Prospettive occupazionali: Società di ingegneria dedite sia ad attività di consulenza che di ricer-
ca e sviluppo. Società o enti pubblici di gestione di servizi complessi. Società manifatturiere che
producono ed integrano sistemi complessi. Istituti e laboratori di ricerca nel campo dell’inge-
gneria, della matematica applicata e della fisica applicata. Società che producono software dedi-
cato alla modellazione ed alla simulazione.

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
Obiettivi formativi: Principi di funzionamento dei sistemi di trasmissione cablati e via radio, e
delle reti di telecomunicazione, operanti prevalentemente con segnali numerici. Elementi di siste-
mi di telerilevamento.
Analisi dei segnali e della loro interazione con i circuiti. Elaborazione analogica e numerica dei
segnali con dispositivi e circuiti elettronici e optoelettronici. Metodologie di trasmissione, con-
nessione e instradamento. Analisi di sottosistemi e sistemi di trasmissione e telerilevamento. Ana-
lisi e principi di progetto di sistemi e reti ottiche, radiomobili e multimediali.
Prospettive occupazionali: Progettazione di sistemi e esercizio di impianti di telecomunicazione
e telerilevamento. Gestione di reti e servizi di telecomunicazione. Marketing nelle telecomunica-
zioni. Progettazione di sottosistemi di telecomunicazione e telerilevamento. Direzione aziendale
e di progetti di telecomunicazioni.

INGEGNERIA MECCATRONICA (COLLEFERRO)
Obiettivi formativi: Principi di funzionamento dei sistemi meccanici; sistemi elettronici per il
controllo dei processi produttivi; progettazione integrata meccanico-elettronica; automazione di
impianti industriali; tecniche di monitoraggio applicate ai sistemi meccanici; progettazione assi-
stita.
Uso di modelli e metodi tipici nella progettazione meccanica; progettazione e prototipazione vir-
tuale; sviluppo di sistemi elettronici di controllo; tecnologie di lavorazione e di processo conven-
zionali ed innovative.
Prospettive occupazionali: Progettazione di sistemi meccanici, elettronici e meccatronici; proget-
tazione ed ottimizzazione di processi produttivi e dei sistemi asserviti di monitoraggio e control-
lo; diagnostica di impianti industriali e reti di distribuzione; direzione ed assistenza alla produ-
zione.
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CORSI DI LAUREA ON-LINE

Nell’A.A. 2005/2006 è prevista l’offerta dei seguenti Corsi di Laurea di primo livello:

INGEGNERIA GESTIONALE

INGEGNERIA INFORMATICA

In modalità on-line, tramite una piattaforma di e-learning. Per i dettagli e le ulteriori informa-
zioni sui corsi on-line si rimanda al sito web: www.ingegneria-online.it.

MASTER FACOLTÀ DI INGEGNERIA

CONSERVAZIONE, RESTAURO E MANAGEMENT DEI BENI CULTURALI
Direttore: Prof. Giuseppina E. Cinque

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Tel. 06.7259.7037 - e-mail: cinque@ing.uniroma2.it

INGEGNERIA DEI SISTEMI A RETE
Direttore: Prof. Lucio Bianco

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Tel. 06.7259.7354 - e-mail: bianco@disp.uniroma2.it

INGEGNERIA DEL SUONO
Direttore: Prof. Mario Salerno

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Tel. 06.7259.7404 - e-mail: salerno@uniroma2.it

INGEGNERIA DELL’IMPRESA 
Direttore: Prof. Agostino La Bella

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Responsabile: Sig.ra Cristina Landi 
Tel. 06.7259.7302 - e-mail: infomaster@masterimpresa.it

INGEGNERIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Direttore: Prof. Nathan Levialdi

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Tel. 06.7259.7270 - e-mail: levialdi@disp.uniroma2.it

MANAGEMENT DELL’E-BUSINESS DELL’ICT
Direttore: Prof. Francesco Vatalaro

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Tel. 06.7259.7448 - e-mail: vatalaro@ing.uniroma2.it

MISURE PER LA I.C.T.
Direttore: Prof. Roberto Lojacono 

D 1 anno - Crediti 60
Tel. 06.7259.7371 - e-mail: lojacono@eln.uniroma2.it
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ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Direttore: Prof. Domenico Campisi

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Tel. 06.7259.7357 - e-mail: campisi@disp.uniroma2.it

RETI E TECNOLOGIE PER L’E-LEARNING
Direttore: Prof. Nicola Blefari Melazzi

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Tel. 06.7259.7501 - e-mail: blefari@uniroma2.it

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Direttore: Prof. Vincenzo Tagliaferri

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Tel. 06.7259.7166 - e-mail: tagliaferri@mec.uniroma2.it

SISTEMI AVANZATI DI COMUNICAZIONE E NAVIGAZIONE SATELLITARE 
Direttore: Prof. Marina Ruggieri

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Tel. 06.7259.7451 - e-mail: ruggieri@uniroma2.it

TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’IMPRESA INTERCONNESSA
Direttore: Prof. Giuseppe Iazeolla

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Tel. 06.7259.7376 - e-mail: iazeolla@info.uniroma2.it

TERMOFLUIDODINAMICA
Direttore: Prof. Fabio Gori

D 1 anno - Crediti 60
Tel. 06.7259.7129 - e-mail: gori@uniroma2.it

TRASMISSIONE DEL CALORE, ANALISI DINAMICA E CONTROLLO 
DEI SISTEMI TERMOMECCANICI
Direttore: Prof. Fabio Gori

D da 1 a 3 anni - Crediti 60
Tel. 06.7259.7129 - e-mail: gori@uniroma2.it

Per ulteriori informazioni e dettagli sui master si rimanda al sito web www.ing.uniroma2.it
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Via Columbia, 1 - 00133 Roma
Certificata UNIEN ISO 9001/2000 Reg. 4960

Preside
Prof. Franco Salvatori
e-mail: presidenza@lettere.uniroma2.it

Segreteria di Presidenza
Edificio B, Piano I - Fax 06.2023571 - e-mail: presidenza@lettere.uniroma2.it
R e s p o n s a b i l e: Sig. Daniele D’Ippolito - Tel. 06.7259.5167 - e-mail: dippolito@lettere . u n i ro m a 2 . i t
Sig.ra Flavia Rizzitelli - Tel. 06.7259.5129, e-mail: rizzitelli@lettere.uniroma2.it
Dott.ssa Roberta Lauretti - Tel. 06.7259.5182, e-mail: roberta.lauretti@uniroma2.it 
Sig.ra Valeria Mencucci -Tel. 06.7259.5168, e-mail: valeria.mencucci@uniroma2.it
Sig.ra Assunta Zampa - Tel. 06.7259.5221

Sito Web
www.lettere.uniroma2.it

Segreteria Studenti
Edificio A, Piano terra
Fax 06.7259.5126 - e-mail: segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it
Ricevimento: lunedì, mercoledì, venerdì ore 9,00-12,00, mercoledì anche 15,00-17,00
Responsabile: Sig.ra Laura Ciccarelli - Tel. 06.7259.5204 - e-mail: laura.ciccarelli@uniroma2.it
Sig.ra Valeria Ciccarelli - Tel. 06.7259.5148 - e-mail: valeria.ciccarelli@uniroma2.it
Sig.ra Maria Teresa Di Lauro - Tel. 06.7259.5114 - e-mail: maria.teresa.di.lauro@uniroma2.it
Sig.ra Giampaola Fraschetti - Tel. 06.7259.5126 - e-mail: fraschetti@amm.uniroma2.it
Sig. Stefano Zurli - Tel. 06.7259.5183 - e-mail: stefano.zurli@uniroma1.it
Sig.ra Stefania Garofalo - Tel. 06.7259.5232 - e-mail: stefygarofalo@libero.it
La Segreteria Studenti riceve l’utenza esclusivamente allo sportello negli orari indicati. Per infor-
mazioni telefoniche contattare il servizio “Chiama Tor Vergata”, attivo dalle ore 8,00 alle 20,00
ed il sabato mattina al numero 06.7231941

Segreteria Studenti stranieri - Ufficio Erasmus - Ufficio Stage
Edificio A, Piano 1, Stanza S 05
Responsabile:
Dott.ssa Giuseppina Grimaldi
Tel. 06.7259.5186 - Fax 06.7259.5219
e-mail: erasmus@lettere.uniroma2.it
giuseppina.grimaldi@lettere.uniroma2.it
Sig.ra Simona De Angelis
e-mail: simona.de.angelis@uniroma2.it

Segreteria Studenti stranieri
0 lunedì, mercoledì, venerdì ore 10,00-12,00

Ufficio Erasmus
0 martedì, mercoledì, giovedì ore 10,00-12,00

Ufficio Stage
0 martedì, mercoledì ore 14,00-16,00
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Ufficio Gestione Didattica
Edificio A, Piano I, stanza P 4
Responsabile: Sig.ra Stefania Moreno - Tel. 06.7259.5231 - Fax 06.7259.5054
e-mail: stefania.moreno@lettere.uniroma2.it

Ufficio Redazione e Gestione Comunicazione Didattica
Edificio A, Piano 1, Stanza 20
Responsabile: Sig.ra Ombretta Missori - Tel. 06.7259.5202 - e-mail: missorio@lettere . u n i ro m a 2 . i t

Ufficio Gestione Eventi e Relazioni Esterne
Edificio A, Piano I, Stanza P 5/A
Responsabile: Dott.ssa M. Carla Di Maria - Tel./Fax 06.7259.5113
e-mail: eventi@lettere.uniroma2.it - Rel.Esterne@lettere.uniroma2.it

Aule Informatiche
P 22 Sig. Luciano Maione - e-mail: maione@lettere.uniroma2.it
P 12 Dott. Andrea Patrizi - e-mail: patrizi@lettere.uniroma2.it
P 2 Dott. Filippo Schillaci - e-mail: schillaci@axdid.mat.uniroma2.it

Portineria Edificio A Didattica
Tel. 06.7259.5000

Portineria Edificio B
Sig. Roberto Fusacchia - Tel. 06.7259.5223

CORSI DI LAUREA TRIENNALI

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI PER OPERATORI DEL TURISMO
Classe XXXIX (Scienze del Turismo)

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA
Classe XXIX (Filosofia)

CORSO DI LAUREA IN LETTERE
Classe V (Lettere)

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE
Classe XI (Lingue e culture moderne)

CORSO DI LAUREA IN LINGUE NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Classe XI (Lingue e culture moderne)
CORSO DI LAUREA IN METODI E TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE
E IL RESTAURO DEI BENI LIBRARI
Classe XLI (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali)

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI
Classe XXIII (Scienze dei Beni Culturali)

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
IN UNA SOCIETÀ MULTICULTURALE
Classe XVIII (Scienze dell’educazione e della formazione)
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Classe XIV (Scienze della Comunicazione)

CORSO DI LAUREA IN STORIA, SCIENZE E TECNICHE DELLA MUSICA
E DELLO SPETTACOLO
Classe XXIII (Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
moda)

LAUREE SPECIALISTICHE
Sono atttivate in questo anno accademico le seguenti lauree specialistiche:
02/S – ARCHEOLOGIA
05/S – ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA
13/S – EDITORIA, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E GIORNALISMO
15/S – FILOLOGIA E LETTERATURE DELL’ANTICHITÀ
18/S – FILOSOFIA TEORETICA, MORALE, POLITICA ED ESTETICA
40/S – ITALIANISTICA
42/S – LINGUE E LETTERATURE EUROPEE ED AMERICANE
44/S – LINGUISTICA (solo secondo anno)
51/S – STORIA, SCIENZE E TECNICHE DELLA MUSICA
55/S – BENI CULTURALI - PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI
72/S – STUDI STORICO-RELIGIOSI (solo secondo anno)
73/S – STORIA, SCIENZE E TECNICHE DELLO SPETTACOLO
95/S – STORIA DELL’ARTE
98/S – STORIA MEDIEVALE, MODERNA E CONTEMPORANEA

STRUTTURE SCIENTIFICHE
L’attività di ricerca si svolge nell’ambito di quattro Dipartimenti, che forniscono i supporti tec-
nici e finanziari per le attività specifiche:

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI, MUSICA E SPETTACOLO
Edificio B, piano IV  
Direttore: Prof. Francesco Negri Arnoldi 
Segretario amm.vo: Dott.ssa Nadia Barsi (edificio B, piano IV, stanza 31)
Tel. 06.7259.5050 - Fax. 06.7259.5220 - e-mail: barsi@lettere.uniroma2.it

DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ E TRADIZIONE CLASSICA
Edificio B, piano III
Direttore: Prof. Roberto Pretagostini
Segretario amm.vo: Alberto Chiusuri (edificio B, piano III, stanza 31)
Tel. 06.7259.5127 - Fax 06.7259.5046 - e-mail: chiusuri@lettere.uniroma2.it

DIPARTIMENTO DI RICERCHE FILOSOFICHE
Edificio B, Piano I
Direttore: Prof.ssa Marta Cristiani
Segretario amm.vo: Dott.ssa Gabriella Rizzato (edificio B, piano I, stanza 10/11)
Tel. 06.7259.5120/5121 - Fax 06.7259.5051 - e-mail: gabriella.rizzato@lettere.uniroma2.it

DIPARTIMENTO DI STORIA
Edificio B, piano IV
Direttore: Prof. Francesco Piva
Segretario amm.vo: Sig.ra Silvana Giovannini (edificio B, piano IV stanza 30)
Tel. 06.7259.5014 - Fax 06.7259.5220 - e-mail: dip.storia@uniroma2.it
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DIPARTIMENTO DI STUDI FILOLOGICI, LINGUISTICI E LETTERARI
Edificio B, piano II
Direttore: Prof. Andrea Gareffi
Segretario amm.vo: Sig. Tommaso Livoli (edificio B, piano II, stanza 30/31)
Tel. 06.7259.5108 - Fax 06.7259.5108 - e-mail: livolit@lettere.uniroma2.it

CORSI DI LAUREA TRIENNALI

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI PER OPERATORI DEL TURISMO
Classe XXXIX (Scienze del Turismo)

Presidente: Prof.ssa Anna Pasqualini (edificio B, piano III, st. 43)
Tel. 06.7259.5027 - e-mail: pasqualini@lettere.uniroma2.it
Requisiti di accesso
Accesso Programmato con Test obbligatorio

Obiettivi formativi 
Il Corso di laurea è volto alla formazione di professionisti altamente qualificati in grado di espli-
care in modo polivalente le attività inerenti al turismo e, in particolare, quelle connesse al turi-
smo culturale.
Le attività didattiche sono dirette all’acquisizione di una buona conoscenza delle discipline di
base economiche, geografiche e sociologiche nonché delle materie culturali e giuridiche attinen-
ti alle interdipendenze settoriali del turismo. Particolare attenzione per le finalità specifiche del
turismo culturale è riservata alla formazione di competenze nel settore archeologico e storico-
artistico e al campo dell’elaborazione, organizzazione e promozione di servizi culturali in ambi-
to locale, nazionale e sovranazionale.

Profili e sbocchi professionali
Per il curriculum storico artistico
Esperti nella valorizzazione e divulgazione dei beni culturali (guida turistica).
Esperti nello studio e nell’elaborazione di percorsi turistico-culturali regionali e nazionali.
Per il curriculum operativo gestionale
Operatori delle attività inerenti al turismo, in particolare di quelle legate al turismo culturale, e
alla gestione di imprese e aziende turistiche.
Esperti nell’individuazione, progettazione, elaborazione e realizzazione operativa di servizi cul-
turali e ambientali in ambito regionale, nazionale e sovranazionale.

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA
Classe XXIX (Filosofia)
Presidente: Prof. Pietro De Vitiis (edificio B, piano I, st. 21)
Tel. 06.7259.5171 - e-mail: devitiis@iol.it
Accesso Programmato con Test obbligatorio

Obiettivi formativi
L’acquisizione di una solida conoscenza della storia del pensiero filosofico e scientifico dall’anti-
chità ai nostri giorni e un’ampia informazione sul dibattito attuale in diversi ambiti della ricer-
ca filosofica (teoretico, logico, epistemologico, linguistico, estetico, etico, religioso, politico).
La padronanza della terminologia filosofica, delle tecniche argomentative, il possesso di stru-
menti teorici e metodologici, necessari per muoversi criticamente nei vari campi degli studi filo-
sofici, con conoscenza diretta di alcuni testi in originale.
La capacità di servirsi degli strumenti bibliografici cartacei e telematici nell’ambito degli studi
filosofici e in quelli affini.
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L’acquisizione di competenze necessarie all’eventuale prosecuzione degli studi filosofici nel bien-
nio della laurea specialistica e all’ammissione alle scuole di specializzazione per conseguire l’a-
bilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado.
La capacità di svolgere compiti professionali di vario livello nei settori dei servizi e dell’industria
culturale e degli istituti di cultura, nonché in enti pubblici e privati (ufficio studi, relazioni inter-
ne, stampa e pubbliche relazioni, promozione culturale, educazione degli adulti, organizzazione
e gestione di materiale librario, documentario e archivistico).
L’acquisizione di competenze utili per il coordinamento di relazioni interculturali e di servizi
sociali in una società multietnica, multilinguistica e multireligiosa.
La padronanza di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico
di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Il possesso di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informa-
zione.
La capacità di lavorare in gruppo, per operare con definiti gradi di autonomia e per inserirsi
prontamente negli ambienti di lavoro.
La capacità di interv e n i re criticamente su temi di centrale interesse per la società contemporanea,
con riferimento part i c o l a re alle problematiche dell’etica applicata (bioetica, etica degli affari, etica
del lavoro, etica e politica, etica ed economia, etica e comunicazione, etica ed ambiente).

Profili e sbocchi professionali
Accesso all’insegnamento, previo espletamento di successivi passi formativi contemplati nelle
nuove disposizioni di legge.
O p e r a t o re culturale in disparati settori, anche non immediatamente contigui all’ambito filosofico.
Accesso alle professioni legate all’editoria, al giornalismo, alla formazione professionale, alla
promozione culturale, alla pubblicità creativa.
Gestione delle risorse umane in enti pubblici e privati.

CORSO DI LAUREA IN LETTERE
Classe V (Lettere)
Presidente: Prof. Fabio Stok (edificio B, piano III, St. 40)
Tel. 06.7259.5002 - e-mail: fabio.stok@uniroma2.it
Accesso Programmato con Test obbligatorio

Obiettivi formativi
In riferimento agli obiettivi formativi qualificanti la Classe delle lauree V (Lettere), i laureati in
“ L e t t e re” dovranno: a) possedere una solida formazione di base, metodologica e storica, negli
studi linguistici, filologici e letterari; b) possedere la conoscenza essenziale della cultura letteraria,
linguistica, storica, geografica ed artistica dell’età antica, medievale e moderna, con conoscenza
d i retta di testi e documenti in originale; c) possedere la piena padronanza scritta e orale di alme-
no una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano; d) essere in grado di utilizzare i principali stru-
menti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Profili e sbocchi professionali
I laureati in “Lettere” potranno svolgere attività professionali in enti pubblici e privati, nel
campo del giornalismo, dell’editoria, delle istituzioni che organizzano attività culturali o opera-
no nel campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali e più in generale in tutti gli
ambiti professionali che esigono un’ampia e flessibile formazione culturale.
A tutt’oggi né il Parlamento né il competente Ministero hanno stabilito i requisiti e le modalità
per l’abilitazione all’insegnamento in relazione alle novità apportate dal nuovo ordinamento
didattico. Il Corso di Laurea diffonderà tempestivamente eventuali informazioni su ogni deci-
sione in merito.
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CORSO DI LAUREA IN LINGUE NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Classe XI (Lingue e culture moderne)
Presidente: Prof.ssa Anna Maria Guerrieri (edificio B, piano II, st. 17)
Tel. 06.7259.5085 - e-mail: annamaria.guerrieri@uniroma2.it
Accesso Programmato con Test obbligatorio

Obiettivi formativi
Il Corso di laurea in Lingue nella Società dell’Informazione ha il compito primario di organiz-
zare cicli compiuti di studi che assicurino allo studente un’adeguata padronanza di metodi e con-
tenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Obiettivi
formativi qualificanti del Corso di laurea sono: 
• una solida formazione di base in linguistica teorica e in lingua e letteratura italiana;
• la completa padronanza scritta e orale di due lingue straniere a scelta tra quelle attivate (di cui

almeno una dell’Unione Europea), nonché del patrimonio culturale della civiltà di cui sono
espressione;

• una discreta competenza scritta e orale in una terza lingua a scelta tra quelle attivate;
• una buona competenza nell’impiego dei principali strumenti informatici e della comunicazione

telematica, nonché nello sviluppo di loro semplici applicazioni negli specifici ambiti operativi.

Sbocchi professionali
Il laureato in Lingue nella Società dell’Informazione potrà svolgere attività professionali nei set-
tori dei servizi culturali, del giornalismo, dell’editoria, nelle istituzioni culturali, nelle imprese e
attività commerciali, nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nel turismo culturale, nell’in-
t e rmediazione tra le culture dell’Europa, e fra queste e quelle dell’America, dell’Asia, dell’Africa,
nonché nella formazione degli operatori allo sviluppo in contesti multietnici e multiculturali.

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE
Classe XI (Lingue e culture moderne)
Presidente: Prof.ssa Marina Ciccarini (edificio B, piano. II, st. 38)
Tel. 06.7259.5099 - e-mail: ciccarini@lettere.uniroma2.it
Accesso Programmato con Test obbligatorio

Obiettivi formativi
Il ciclo di studi si propone di unire alla formazione culturale propria degli studi umanistici la
completa padronanza scritta e orale di due lingue straniere e una discreta competenza di una
terza lingua, unite ad una solida formazione di base nella lingua e letteratura italiana e ad una
buona capacità operativa nell’ambito dell’informatica e della comunicazione telematica, con rife-
rimento ai possibili impieghi nel contesto delle discipline umanistiche. Particolare attenzione
verrà riservata al patrimonio letterario e culturale delle singole civiltà.

Profili e sbocchi professionali
Gli sbocchi professionali che si off rono al laureato in Lingue e Letterature moderne sono quelli del-
l’impiego in enti pubblici e privati, nei settori dei servizi culturali, del giornalismo, dell’editoria tra-
dizionale ed elettronica e in Istituti di cultura di vario tipo, nell’intermediazione tra le culture del-
l ’ E u ropa e fra queste e quelle dell’America e dell’Asia, in contesti multietnici e multiculturali.

CORSO DI LAUREA IN METODI E TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO
DEI BENI LIBRARI
Classe XLI (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali)
Presidente: Prof. Santo Lucà (edificio B, piano III, st. 18)
Tel. 06.7259.5009 - e-mail: luca@uniroma2.it
Riferimenti: Dott.ssa Maddalena Signorini
Tel. 06.7259.5008 - e-mail: maddalena.signorini@uniroma2.it
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Requisiti d’accesso
Per accedere al Corso di laurea è richiesto il possesso di diploma della Scuola secondaria supe-
riore o altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero.
La durata del Corso di Laurea è stabilita in tre anni e al compimento degli studi viene conseguita
la Laurea in Metodi e tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni librari (classe XLI).
Accesso Programmato con Test obbligatorio
Obiettivi formativi
Il Corso di laurea si propone di formare operatori in grado di:
• documentare e intervenire in maniera qualificata sul bene librario e documentario mediante

una equilibrata formazione sia teorica sia tecnica, mirata alla progettazione e/o all’intervento
in oggetto, in modo da garantirne la corretta conservazione;

• possedere le competenze specifiche atte a svolgere, con le più idonee metodologie, interventi
nel settore dei beni librari finalizzati alla limitazione di processi di degrado, mediante una accu-
rata valutazione di tali processi;

• operare nelle o per le istituzioni pubbliche o private preposte alla gestione e alla conservazio-
ne del patrimonio librario-documentario;

• utilizzare almeno una lingua della Comunità Europea – oltre l’italiano – nell’ambito specifico
di competenza, per lo scambio di informazioni generali e per la comunicazione e gestione delle
informazioni;

• operare in autonomia, lavorare in équipe, per inserirsi negli ambienti di lavoro specificamente
addetti alla tutela e al restauro dei beni librari.

Profili e sbocchi professionali
I laureati in “Metodi e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni librari” potranno
svolgere attività professionali presso enti locali e istituzioni specifiche (sovrintendenze, musei,
biblioteche, archivi), nonché presso aziende e organizzazioni professionali operanti nel settore
della tutela e del restauro dei beni librari e documentari. Si occuperanno in particolare del restau-
ro del libro (manoscritto e a stampa), del papiro, della carta, del cuoio, della pergamena, dei tes-
suti, dei metalli.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI
Classe XIII (Scienze dei beni culturali)
Presidente: Prof. Francesco Carlo Gandolfo (edificio B, piano IV, st. 43)
Tel. 06.7259.5012 - e-mail: gandolfo@lettere.uniroma2.it
Accesso Programmato con Test obbligatorio

Obiettivi formativi
Sulla base degli obiettivi formativi qualificanti della Classe delle lauree XIII, i laureati in Scien-
ze dei beni culturali, a seconda dell’indirizzo frequentato, dovranno: 
• possedere una buona informazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di compe-

tenze nel settore dei beni archeologici o storico-artistici;
• possedere adeguate competenze relative alla legislazione e all’amministrazione nel settore dei

beni culturali;
• possedere una buona padronanza della lingua inglese, tedesca o francese;
• essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei dati e della comu-

nicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Profili e sbocchi professionali
In rapporto all’indirizzo frequentato e alle eventuali esperienze pratiche effettuate, i laureati in
Scienze dei beni culturali potranno svolgere funzioni di vario livello nelle istituzioni pubbliche e
private volte alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali (Soprintendenze,
Musei, Biblioteche, Archivi, Cineteche, Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Cooperative) ivi
compresi compiti organizzativi nell’ambito di imprese, pubbliche e private, volte alla realizza-
zione di manifestazioni e di attività culturali in genere.
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Classe XIV (Scienze della Comunicazione)
Presidente: Prof. Alessandro Ferrara (edificio B, Piano I, st. 20)
Tel. 06.7259.5052 - e-mail: alessandro.ferrara@uniroma2.it
Per informazioni: Prof.ssa Barbara Continenza (edificio B, I piano, stanza 25)
Tel. 06.7259.5158 - e-mail: continenza@lettere.uniroma2.it
Prof. Tonino Griffero (edificio B, piano I, st. 24)
Tel. 06.7259.5164 - e-mail: t.griffero@libero.it
Accesso Programmato con Test obbligatorio

Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea off re una preparazione di base a quanti intendono appro f o n d i re la conoscenza
dei processi comunicativi e sviluppare una professionalità nell’ambito della comunicazione, in par-
t i c o l a re giornalistica, nei settori relativi ai due curricula in cui si articola il corso di laurea: “Comu-
nicazione estetica e scientifica” e “Comunicazione politica e istituzionale”.
Obiettivi formativi qualificanti della Classe delle lauree XIV (Scienze della Comunicazione) sono:
• l’acquisizione di una formazione di base e di abilità specifiche nei diversi settori dei mezzi di

comunicazione;
• la capacità di svolgere compiti professionali nei diversi settori dell’industria culturale (giorna-

lismo, editoria, attività museali, organizzazione di eventi culturali e multimediali);
• l’acquisizione di specifiche competenze relative alle nuove tecnologie della comunicazione e del-

l ’ i n f o rmazione, nonché delle abilità necessarie allo svolgimento di attività di comunicazione e
relazioni pubbliche di aziende private, della pubblica amministrazione e dei beni culturali;

• la conoscenza delle politiche operative della comunicazione e dell’informazione, anche sotto il
profilo istituzionale, in relazione ai cambiamenti in una pluralità di settori sia interni, sia inter-
nazionali;

• il possesso delle abilità necessarie ad attività redazionali e a funzioni giornalistiche nei vari set-
tori della comunicazione;

• la capacità d’impiegare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua italiana in relazione
agli scopi della comunicazione;

• la capacità di utilizzare, in forma scritta e orale, due lingue straniere (di cui almeno una del-
l’Unione Europea) nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni gene-
rali;

• la capacità di produrre testi per l’industria culturale.

Profili e sbocchi professionali
Obiettivo del curriculum di “Comunicazione estetica e scientifica” è fornire una formazione di
base a quanti intendono avviarsi alla professione giornalistica nei settori della cultura estetica e
di quella scientifica, come pure contribuire alla formazione di redattori di case editrici e di rivi-
ste su carta e on-line (produzione di testi e grafica), operatori di museo (mostre artistiche e scien-
tifiche, cataloghi, marketing), addetti a compiti comunicativi in enti pubblici e privati, organiz-
zatori di convegni ed eventi comunicativi, esperti nell’elaborazione e trasmissione dell’informa-
zione multimediale.
Obiettivo del curriculum di “Comunicazione politica e istituzionale” è fornire una formazione
di base a quanti intendono avviarsi alla professione giornalistica con specializzazione nei settori
della politica, del diritto e dell’economia come pure contribuire alla formazione di funzionari,
consulenti, specialisti free-lance in grado di operare con competenza nell’ambito della comuni-
cazione pubblica (per esempio come addetti agli uffici stampa, ai nuovi uffici relazioni con il
pubblico, alla comunicazione interna, alla redazione di house-organs e di riviste, ecc.) avendo
padronanza degli aspetti mediatici, informatici, giuridici, politici e sociali della comunicazione,
nonché con piena consapevolezza delle sue implicazioni a livello locale, regionale, nazionale e
internazionale e avendo la capacità di muoversi agevolmente in contesti multiculturali.
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE IN UNA
SOCIETÀ MULTICULTURALE
Classe XVIII (Scienze dell’educazione e della formazione)
Presidente: Prof.ssa Donatella Palomba (edificio B, piano I, st. 44) - Tel. 06.7259.5172
Riferimenti: Dott. Carla Roverselli - e-mail: roverselli@lettere.uniroma2.it
Prof.ssa Margarete Durst - e-mail: margarete@uniroma2.it
Accesso Programmato con Test obbligatorio

Obiettivi formativi
Obiettivo prioritario del corso di laurea è quello di consentire l’acquisizione di conoscenze teo-
riche e di competenze operative nel settore dell’educazione e della formazione nel contesto di una
società complessa che tende a caratterizzarsi sempre più come “società della conoscenza”. Da
qui la centralità dei processi formativi secondo modalità che rendono indispensabile sia una
capacità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita (Lifelong Learning) sia l’acquisizione di
competenze progettuali e gestionali dei processi formativi in situazioni in continuo sviluppo.
Nella consapevolezza che l’educazione e la formazione si confrontano con una pluralità di cul-
ture e nuove dinamiche internazionali, il corso di laurea ritiene inoltre basilare l’approccio mul-
ticulturale ai problemi dell’educazione e una conseguente impostazione interdisciplinare della
didattica.
Le capacità che s’intende soprattutto far sviluppare sono quindi quelle di:
• saper analizzare criticamente le tematiche educative avendone a mente unitarietà e articola-

zione;
• sapere sviluppare strategie formative articolate e flessibili integrando formazione di base e for-

mazione professionale;
• sapere aggiornare le proprie competenze in relazione stretta con la soluzione di problemi;
• sapere operare in contesti in cui l’innovazione tecnologica e organizzativa rende temporanee le

competenze specifiche ed attribuisce crescente importanza al sapere basico di astrarre, risolve-
re problemi, prendere decisioni responsabilmente e in maniera cooperativa.

Profili e sbocchi professionali
Oltre alle professioni tradizionalmente legate al mondo scolastico, i cui processi di innovazione
richiedono una ridefinizione di competenze per i diversi operatori del settore (dirigente; inse-
gnante; figure obiettivo; ecc.), le possibili figure professionali di riferimento per chi completa il
Corso di Laurea sono quelle di formatore, progettista di formazione, operatore dell’orienta-
mento, tutor ( che possono trovare impiego presso enti pubblici e privati, aziende, società di con-
sulenza, organizzazioni datoriali e sindacali, cooperative di formazione, in ambito libero-profes-
sionale, etc.), nonché di educatore socio-culturale e interculturale, negli ambiti pubblico, priva-
to e del cosiddetto “privato sociale”.

CORSO DI LAUREA IN STORIA, SCIENZE E TECNICHE DELLA MUSICA E DELLO SPETTA C O L O
Classe XXIII (Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
moda)
Presidente: Prof. Alfredo Eduardo Bellingeri (edificio B, piano II, st. 41)
Tel. 06.7259.5193 - e-mail: bellingeri@lettere.uniroma2.it
Accesso Programmato con Test obbligatorio

Obiettivi formativi
Gli obiettivi formativi qualificanti il corso di laurea consistono nel portare lo studente: a un’a-
deguata formazione di base relativa ai settori della musica, del teatro, del cinema, della televi-
sione e dello spettacolo; al possesso di strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione
di competenze nei linguaggi espressivi, delle tecniche e dei contesti delle manifestazioni specifi-
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che; a un uso sicuro degli strumenti informatici e della comunicazione telematica, negli ambiti
specifici di competenza; a essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale,
almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e
per lo scambio delle informazioni generali; alla capacità di lavorare in gruppo, di operare con
definiti gradi d’autonomia e d’inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro; ad avere adeguate
competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione.

Profili e sbocchi professionali
Gli ambiti professionali per il laureato in questo Corso di laurea sono le attività professionali nei
diversi settori della musica, del teatro, del cinema, della televisione e dello spettacolo; l’industria
culturale, le attività didattiche e di animazione culturale nell’ambito delle discipline della musi-
ca, del teatro, del cinema, della televisione e dello spettacolo; l’impiego nelle biblioteche e negli
archivi di settore; l’organizzazione e la promozione, anche con tecniche informatiche, delle atti-
vità musicali e dello spettacolo; l’informazione e la critica nel settore della musica, del teatro, del
cinema, della televisione e dello spettacolo, gli uffici stampa di settore, l’editoria musicale e dello
spettacolo.
L’Ateneo organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini per concorrere al
conseguimento dei crediti richiesti per le altre attività formative e definire ulteriormente, per que-
sto corso di studio, obiettivi formativi specifici.

POST-LAUREA

INDIRIZZI ED INFORMAZIONI
Corsi di Perfezionamento e Master
Segreteria Corsi di Perfezionamento e Master Universitari
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma - Tel. 06.7259.2003/2005 - Fax 06.7259.3003
Corsi di Formazione
Settore Progettazione Interventi Formativi Università di Roma “Tor Vergata”
Via Orazio Raimondo 18, 00173 Roma - Tel 06.7259.2553 - e-mail: pulini@amm.uniroma2.it;

CORSO DI FORMAZIONE IN CULTURA DELLA MODA
D Annuale

Coordinatore: Dott.ssa Rossana Buono - e-mail: buono@uniroma2.it

CORSO DI FORMAZIONE IN MUSICARTERAPIA NELLA GLOBALITÀ DEI LINGUAGGI
D Annuale

Direttore: Prof. Rino Caputo - e-mail: caputo@lettere.uniroma2.it
In convenzione con L’Università Popolare di MusicArTerapia

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIDATTICA DELLA LINGUA 
E DELLA LETTERATURA LATINA

D Annuale
Direttore: Prof. Fabio Stok - e-mail: fabio.stok@uniroma2.it
Vice-Direttore: Prof. Paolo Marpicati - e-mail: paolo.marpicati@uniroma2.it

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MODELLI E CATEGORIE 
DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA

D Annuale
Direttore: Prof. Emilio Baccarini - e-mail: emilio.baccarini@lettere.uniroma2.it
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MASTER IN COMUNICAZIONE E TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
E DEI BENI CULTURALI

D I Livello - Annuale
Direttore: Prof.ssa Elisabetta Zuanelli - e-mail: e.zuanelli@libero.it
In collaborazione con il Centro Studi Comunicazione Istituzionale e Innovazione Tecnologica

MASTER IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
D II Livello - Annuale e Biennale

Direttore: Prof. Francesco Saverio Marini - e-mail: fs.marini@tiscali.it
In collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza ed in convenzione con il Consorzio BAICR
Sistema Cultura

MASTER IN CULTURA ALIMENTARE E ENOGASTRONOMICA
D I Livello - Annuale

Direttore: Prof. Franco Salvatori - e-mail: salvatori@lettere.uniroma2.it
In convenzione con il Consorzio BAICR Sistema Cultura

MASTER IN ESPERTO IN INDICIZZAZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI, 
MULTIMEDIALI ED ELETTRONICI IN AMBIENTE DIGITALE (MIDA)

D I Livello - Annuale
Direttore: Prof.ssa Roberta Morelli- e-mail: morelli@lettere.uniroma2.it
In convenzione con il Consorzio BAICR Sistema Cultura

MASTER IN GIORNALISMO E COMUNICAZIONE PUBBLICA
D I Livello - Biennale per indirizzo “Giornalismo”;

Annuale per indirizzo “Comunicazione pubblica”
Direttore: Prof. Alessandro Ferrara - e-mail: alessandro.ferrara@uniroma2.it
In Convenzione con l’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

MASTER IN LETTERATURA E INFORMATICA
D II Livello - Biennale

Direttore: Prof.ssa Lina Unali - e-mail: unali@lettere.uniroma2.it
Coordinatore: Prof. Daniela Guardamagna - e-mail: guardamagna@lettere.uniroma2.it
In convenzione con il Consorzio BAICR Sistema Cultura

MASTER IN MUSICARTERAPIA NELLA GLOBALITÀ DEI LINGUAGGI
D II Livello - Biennale

Direttore: Prof. Agostino Ziino - e-mail: md1339@mclink.it
In convenzione con L’Università Popolare di MusicArTerapia

MASTER IN MUSEALIZZAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI
D II Livello - Biennale

Direttore: Prof.ssa Margherita Bonanno - e-mail: margherita.bonanno@uniroma2.it

MASTER IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA
D I Livello - da 1 a 3 anni

Direttore: Prof. Giovanni Spagnoletti - e-mail: spagnoletti@lettere.uniroma2.it
In convenzione con il Consorzio Cinecittà Formazione

MASTER IN ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI SISTEMI TURISTICI LOCALI
D I Livello - 600 ore

Direttore: Prof. Marina Faccioli - e-mail: faccioli@uniroma2.it
In convenzione con il Consorzio BAICR Sistema Cultura
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MASTER IN PROBLEMI E AUTORI DELLA FILOSOFIA DEL ‘900
D II Livello - Biennale

Direttore: Prof. Emilio Baccarini - e-mail: emilio.baccarini@lettere.uniroma2.it

MASTER IN TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE ESTETICA E MUSEALE
D I Livello - Annuale

Direttore: Prof. Tonino Griffero - e-mail: t.griffero@lettere.uniroma2.it
In convenzione con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma

BIBLIOTECA D’AREA LETTERARIA, STORICA E FILOSOFICA
Tel./fax 06.7259.5147/5189/5176 - e-mail: lettere@biblio.uniroma2.it

Comitato Scientifico Biblioteca
Presidente: Prof. Carlo Borghero
Direttrice Biblioteca: Dott.ssa Maria Carmela Violante
Tel. 06.7259.5176 - e-mail: violante@biblio.uniroma2.it

0 Dal lunedì al giovedì ore 8,45-18,45
venerdì ore 8,45-14,00.

Consultazione
Riservata agli studenti e al personale docente dell’Università, nonché a tutti gli aventi diritto.

Prestito
Consentito agli utenti dell’Ateneo e a quelli esterni (ma con malleveria) dalle ore 9,30 alle 17,00.
Sono esclusi dal prestito: periodici, collezioni, libri di testo e opere di pregio.

Fotocopie
Funziona un servizio a schede magnetiche. Tale servizio è regolato dalle vigenti disposizioni di
legge, esposte in sala.

Desiderata
Su apposito registro è possibile segnalare eventuali proposte di acquisto.

Servizi informatici
• Audiovideoteca (Vedi alla sezione “I servizi della Facoltà”)
• Stazione di lettura per non vedenti mediante tastiera Braille con ausilio di sintesi vocale.
• Terminali per la consultazione delle banche dati delle biblioteche d’Ateneo.
• Postazioni multimediali con lettore di Cd-rom e con accesso, via Internet, a banche dati estern e .
Dalla pagina web della Biblioteca è possibile accedere alle versioni on-line di alcuni abbonamenti
periodici: www2.uniroma2.it/biblioteche/balsf/peronline.htm

I SERVIZI DELLA FACOLTÀ

AUDIOVIDEOTECA
La Biblioteca dell’Area Letteraria Storica Filosofica dispone di un’audiovideoteca ubicata pres-
so l’edificio A, aula P11 della Facoltà di Lettere e Filosofia.
L’audiovideoteca è composta attualmente da 24 postazioni singole per l’ascolto e la visione di
documenti audiovisivi a sostegno delle esigenze di consultazione e ricerca del materiale inerente
le attività didattiche attive presso la Facoltà.
Responsabile tecnico: Sig. Giuseppe Grossi (aula P11) - Tel. 06.7259.5147/5199
e-mail: ggrossi@biblio.uniroma2.it

0 lunedì - venerdì ore 9,00 - 15,00.
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AULE INFORMATICHE PER LA DIDATTICA
Edificio A, Piano I, Aula P 2
Tecnico di Aula: Dott. Filippo Schillaci - e-mail: schillaci@axdid.mat.uniroma2.it
Edificio A, Piano I, Aula P 12
Tecnico di Aula: Dott. Andrea Patrizi - e-mail: patrizi@lettere.uniroma2.it
Edificio A, Piano I, Aula P 22
Tecnico di Aula: Sig. Luciano Maione - e-mail: maione@lettere.uniroma2.it

LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE
Edificio A, Piano I, Aula P 9
Direttore: Prof.ssa Gabriella Catalano - e-mail: gabriella.catalano@libero.it 
gabriella.catalano@uniroma2.it
Responsabile tecnico: Claudio Bollero - e-mail: bollero.ccd@uniroma2.it

CONVENZIONE FRA L’ATENEO E IL CENTRO STUDI AMERICANI
Via Michelangelo Caetani - 00186 Roma
Tel. 06.68801613 - Fax 06.68307256
e-mail: info@centrostudiamericani.org - www.centrostudiamericani.org
Nel settembre 1998 è stata stipulata una convenzione fra l’Ateneo di Roma “Tor Vergata” e il
Centro Studi Americani di Roma.
L’accordo prevede l’utilizzazione, gratuita da parte degli studenti e a prezzo scontato al cin-
quanta per cento da parte dei docenti della nostra Università, di tutte le strutture bibliotecarie
del Centro Studi Americani, la consultazione dei cataloghi, dei volumi e dei periodici, il prestito
esterno, e l’uso delle strutture del Centro per programmi e attività di interesse americano.
A part i re dal 2002 il Centro Studi Americani off re inoltre alcuni servizi didattici e di formazione per
gli studenti: tirocini, seminari di specializzazione, database in linea e servizi di biblioteca potenziati.
Chi desideri ulteriori informazioni può rivolgersi ai docenti di Letteratura anglo-americana della
Facoltà di Lettere e Filosofia.

COORDINAMENTO ERASMUS DI FACOLTÀ
Responsabile: Dott.ssa Elena Mortara (edificio B, piano II, st. 22)
Tel. 06.7259.5089 - e-mail: mortara@lettere.uniroma2.it

LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA
Archivio-laboratorio fotografico
Laboratori Musicali
Laboratorio di Analisi musicale
Laboratorio di Archeologia
Laboratorio di Archeologia fenicio-punica
Laboratorio di Bibliografia, biblioteconomia ed analisi musicale
Laboratorio di Cinema
Laboratorio di Grammatica della musica
Laboratorio di Metodologia e tecnica della ricerca archeologica
Laboratorio di Numismatica
Laboratorio di Paleografia
Laboratorio di Restauro del Libro
Laboratorio di Scrittura e Lettura
Laboratorio di Teatro e Spettacolo
Laboratorio Geocartografico
Laboratorio Grafico di Epigrafia
Laboratorio Informatico di Filosofia
Laboratorio Interdipartimentale per la Ricerca Filologica Informatizzata (Lirfi)
Laboratorio Laboratorio Multimediale di Interazioni tra la Letteratura e le altre Arti (MILLA)
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Servizio Bancomat

Servizio di caffetteria

Distributori automatci di bevande

Parcheggi privati

Servizi per disabili
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma

Preside
Prof. Renato Lauro

Segreteria di Presidenza 
Tel. 06.202006.4 - Fax 06.2025485

Responsabile
Dott. Isa Giovanna Musanti Adriani - Tel. 06.7259.6985

Segreteria Studenti
Responsabile sig.ra Anna Paolucci - Tel. 06.7259.6964 

Segreteria Scuole Specializzazione 
Responsabile Dott.ssa Anna Cipriani - Tel. 06.7259.6966

Segreteria Corsi Laurea triennale
Tel. 06.7259.6965

Ufficio Erasmus
Edificio D, piano 1, stanza D18
Responsabile Dott.ssa Manuela Misiano 
Tel. 06.7259.6376 - e-mail: manuela.misiano@uniroma2.it

Coordinamento e consegna pergamene
Scuole Dirette a fini speciali - Diplomi
Lauree triennali
Responsabili: sig.ra Patrizia Maioli - Tel. 06.7259.6987 - sig.ra Daniela Fortunati - Tel.
06.7259.6988

Sito web
www.med.uniroma2.it

Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea: Prof. Andrea Modesti - Tel. 06.7259.6923

D 6 anni
Corso a numero programmato. Numero dei posti disponibili al primo anno di studio per l’a.a.
2005/2006 n. 165 e n. 10 riservati agli studenti extracomunitari in possesso di titolo di scuola
media superiore conseguito all’estero.
Segreteria del Corso di Laurea: Sig.ra Fabrizia De Dominicis

Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea: Prof. Alberto Barlattani - Tel. 06.20900268

D 5 anni
Corso a numero programmato. Numero dei posti disponibili al primo anno di studio per l’a.a.
2005/2006 n. 33.
Segreteria del Corso di Laurea: Sig.ra Tiziana Di Rosa, Sig.ra Rita Felici

Corso di Laurea Specialistica in Scienza e Tecnica dello Sport
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea: Prof. Antonio Lombardo - Tel. 06.2042.7573
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Sito web
www.scienzemotorie.uniroma2.it

Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione
D 2 anni 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea: Prof. Umberto Tarantino - Tel. 06.7259.6008
Corso a numero programmato. Numero posti disponibili al primo anno di studio per l’a.a.
2005/2006 n. 30
Sito web di assistenza e tutoraggio degli studenti: ftp://fisio.med.uniroma2.it/spec

La Facoltà di Medicina e Chirurgia offre i corsi di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina
e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ha
la durata di sei anni, quello di Odontoiatria ha la durata di cinque anni e si concludono con un
esame di laurea, che comprende la discussione di una tesi. Ai fini dell’abilitazione all’esercizio
della professione di medico o di odontoiatra è necessario aver superato il relativo esame di stato.
Inoltre sono attivati:
• il Corso di Laurea specialistica biennale in Scienze eTecniche dello Sport, alla conclusione del

quale viene conseguito il titolo in seguito alla discussione di una tesi;
• il Corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana (in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali);
• il Corso di Laurea specialistica in Biotecnologie mediche (in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali);
• il Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie.

La Facoltà ha anche attivato i corsi di laurea triennale di area sanitaria in: Infermieristica, Oste-
tricia, Fisioterapia, Podologia, Logopedia, Ortottica, Audioprotesi, Terapia Neuropsicomotricità
Età Evolutiva, Tecniche Audiometriche, Audioprotesi, Tecniche Diagnostiche Laboratorio Bio-
medico, Tecniche Diagnostiche Radiologiche, Tecniche Diagnostiche Neurofisiopatologia, Tec-
niche Ortopediche, Igienista Dentale, Dietista, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare,educatore professionale (a distanza). 
Al termine del triennio viene conseguito il relativo diploma, dopo aver superato gli esami fre-
quentato i tirocini con i relativi esami, e aver discusso una tesi consistente in una dissertazione
scritta di natura teorico-applicativa. Il Diploma conseguito al termine del corso abilita all’eser-
cizio della professione.
L’ammissione al primo anno di tutti i Corsi di Laurea sia specialistica che triennale per i quali è
prevista una limitata disponibilità di posti è subordinata alla classificazione utile in graduatorie
da formarsi in base a specifiche prove di ammissione, che si svolgono nel mese di settembre come
da appositi bandi di concorso pubblicati nella seconda metà del mese di luglio.
L’offerta didattica post laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia comprende 47 Scuole di Spe-
cializzazione, Master, Corsi di Perfezionamento e Dottorati di Ricerca

Programma Erasmus 
Gli studenti della Facoltà iscritti ai corsi di Laurea in: Medicina e Chirurgia, Scienze Motorie,
Scienze Infermieristiche, Fisioterapia, Ostetricia, possono richiedere per l’a.a. 2006/2007, una
borsa Erasmus, che consente di seguire corsi, tirocini e sostenere esami presso sedi universitarie
europee.
Il bando Erasmus sarà pubblicato on line al sito: www.torvergata.socratesmanager.it e affisso
nell’apposita bacheca presso la Segreteria dell’Ufficio Erasmus di Facoltà.Gli studenti vincitori
di borse Erasmus avranno la possibilità di frequentare corsi intensivi di lingua straniera (ingle-
se, francese, spagnolo, tedesco, portoghese) attivati gratuitamente dall’Ateneo nel mese di luglio,
ovvero di beneficiare di borse suppletive per seguire corsi intensivi in loco per le lingue meno
conosciute, quali polacco, ungherese, finlandese etc.
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Gli studenti Erasmus stranieri avranno la possibilità di partecipare a corsi di italiano organizza-
ti dal nostro Ateneo, che inizieranno a partire dal mese di settembre e proseguiranno nel corso
dell’anno.
Nell’anno 2004/2005 nella nostra Facoltà sono state assegnate 52 borse di studio
Erasmus/Socrates per l’anno 2005/2006 sono stati accolti 45 studenti Erasmus provenienti da
Università straniere.

Caratteristiche della laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
Nell’ambito della riforma degli studi universitaria, il corso di laurea in medicina e chirurgia ha
conservato la sua integrità ed ha durata di sei anni, che includono un anno di tirocinio profes-
sionalizzante.
Le attività dello studente sono espresse in crediti formativi universitari (CFU). Il CFU e’ “l’unità
di apprendimento” rappresenta da 25 ore che includono sia l’attività didattica frontale (impar-
tita e/o guidata da docenti), che lo studio autonomo. La quota di ore di attività didattica fron-
tale e quella di studio autonoma varia per ciascun CFU in rapporto al tipo di attività cui si rife-
risce (più alta la % di studio nei CFU di materie di base, più bassa la quota di studio per le mate-
rie cliniche e per le attività interattive in genere). I CFU vengono ottenuti a conclusione di una
verifica di esame.
La laurea in medicina e chirurgia viene conseguita dopo discussione di una tesi di laurea, previo
ottenimento di 360 CFU, pari a circa 30 CFU per semestre. Le discipline di insegnamento sono
distribuite su 6 anni di corso.
Novità delle attività didattiche rispetto al precedente ordinamento:
Le discipline a scelta dello studente per complessive 270 ore sono assimilabili alle ADO, vanno
tuttavia a comporre un corso integrato con voto finale che sarà la risultante dei voti acquisiti nei
sei anni di corso. Oltre che da seminari, corsi monografici e brevi internati tematici, tale attività
potrà essere rappresentata (fino a non più di 240 ore) da un lungo internato di ricerca presso i
laboratori di tutte le discipline.
Il tirocinio professionalizzante verrà svolto integralmente nel III,IV,V e VI anno di corso e sarà
rappresentato da 1080 ore di attività di reparto, 80 ore di didattica formale, e 300 ore di studio
autonomo. 
I blocchi nel passaggio ad anni successivi sono dislocati tra il II e III anno (con un debito di 2
esami) e tra IV e V anno (con un debito di 3 esami). 
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ORDINAMENTO

Settori Scientifico-disciplinari CFU/SSD Ore Ore Ore tirocini affini Corsi ESAME
di riferimento comples- didatt. didatt. e inte- integrati FINALE

sive Form. interatt. grative (es.)
didatt. /SSD /SSD

definitivo
PRIMO ANNO - Primo semestre
BIO/10 - Biochimica 7,20 61 45 6 10 Chim. Prop. Bioch. ES 7,20
FIS/07 - Fisica applicata (medicina) 6,5 57 48 9 Fisica e statistica ES
MED/01 - Statistica medica 2,4 27 19 8
INF/01 - Informatica 1,6 17 10 8
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione 

delle informazioni 1 22 12 11 
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica 

e informatica 1,45 15 8 7 14,70
Tutte le discipline

(a scelta dello studente) 2,78 50 50 
Lingua Inglese 2,00 12 12 Lingua Inglese
Secondo semestre
BIO/13 - Biologia applicata 9 76 66 10 Biologia e genetica ES
MED/03 - Genetica medica 1,6 18 10 8 10,60
BIO/17 - Istologia 9,10 77 50 10 12 5 Istologia ES 9,10
BIO/16 - Anatomia umana 7,65 71 44 8 10 9 Anatomia 
BIO/10 - Biochimica 4,49 37 25 2 10 Biochimica
Tutte le discipline

(a scelta dello studente) 1,50 27 27
60,02 568 426 87 22 34

SECONDO ANNO - Primo semestre
BIO/09 - Fisiologia 8,84 80 55 7 10 8 Fisiologia
BIO/10 - Biochimica 6,43 64 41 8 15 Biochimica ES
BIO/11 - Biologia molecolare 3,08 29 17 2 6 4 14,00  
BIO/16 - Anatomia umana 7,15 66 41 6 10 9 Anatomia ES 14,80
Lingua Inglese 2,00 12 12 Lingua Inglese ES 4,00  
Tutte le discipline 

(a scelta dello studente) 1,50 27 27
Secondo semestre
MED/04 - Immunologia e immunopat. 6,40 61 43 8 10 Immunol. Immunop. ES 6,40
MED/04 - Patologia Generale 3,17 32 20 2 10 pat. e fisiopat. Gen.
MED/03 - Genetica medica 0,75 6 6
MED/07 - Microbiologia e Microbiologia ES  

Microbiologia Clinica 9,06 87 56 10 4 10 
VET/06 - Parassitologia e 

Parassitologia degli Animali 1,54 16 10 5 10,60
BIO/09 - Fisiologia 10,16 90 65 6 10 9 Fisiologia ES 19,00 

60,08 570 393 54 75 40 
TERZO ANNO - Primo semestre
MED/04 - Patologia generale 9,48 89 63 6 18 2 Pat. e fisiopat. Gen. ES 13,40 
BIO/12 - Biochimica clinica e Metodologia clinica 2 ES

biologia molecolare clinica 4,60 69 24 5 37 3
MED/05 - Patologia clinica 2,2 30 20 5 5
MED/07 - Microbiologia e 

Microbiologia Clinica 3,6 52 24 5 23 
MED/46 - Scienze tecniche di 
medicina e di laboratorio 0,7 8 5 3 11,10
MED/18 - Chirurgia generale (SEM.) 2,4 35 28 7 Metodologia clinica 1
MED/09 - Medicina interna (SEM.) 2,3 34 28 6
MED/42 - Igiene generale e applicata 

(EPID.) 0,8 12 10 2
Tutte le discipline 

(a scelta dello studente) 2,00 36 36 
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Settori Scientifico-disciplinari CFU/SSD Ore Ore Ore tirocini affini Corsi ESAME
di riferimento comples- didatt. didatt. e inte- integrati FINALE

sive Form. interatt. grative (es.)
didatt. /SSD /SSD

Secondo semestre
MED/08 - Anatomia Patologica 2,93 40 25 5 10 Anatomia patologica
M-PSI/08 - Psicologia clinica 0,8 12 6 2 4 Metodologia clinica 1 ES  
M-PSI/01 - Psicologia generale 0,8 8 8
M-PSI/05 - Psicologia sociale 1,3 12 12  
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni 0,8 10 10  
BIO/08 - Antropologia 1,5 12 12  
MED/02 - Storia della medicina 1,6 18 18  12,30  
MED/10 - Malattie dell’apparato Patologia sistematica I ES

respiratorio 2,5 32 25 3 2
MED/11 - Malattie dell’apparato 

cardiovascolare 2,5 32 25 3 2
MED/21 - Chirurgia toracica 1,5 20 15 3 2
MED/22 - Chirurgia vascolare 1,5 20 15 3 2
MED/23 - Chirurgia cardiaca 1,5 20 15 3 2 9,70  
BIO/14 - Farmacologia 3,01 37 30 3 4 Farmacologia
Tirocinio professionalizzante 8,33 150
Tutte le discipline 

(a scelta dello studente) 1,17 21 21
60,02 658 474 64 88 28

QUARTOANNO - Primo semestre
MED/12 - Gastroenterologia 2,5 33 26 5 2 Patologia sistematica 2 ES  
MED/13 - Endocrinologia 2,6 32 22 5 5
MED/14 - Nefrologia 2 26 20 4 2
MED/24 - Urologia 1,7 22 14 4 4
MED/18 - Chirurgia generale 2,7 32 27 5
MED/09 - Medicina Interna (Nut.) 1,1 14 11 3
MED/49 - Scienze tecniche 

dietetiche applicate 0,7 9 4 5 13,30  
MED/28 - Malattie odontostomatol. 1,2 15 12 1 2 Specialistiche ES  
MED/29 - Chirurgia maxillofacciale 0 0
MED/30 - Malattie apparato visivo 1,6 20 14 1 2
MED/31 - Otorinolaringoiatria 1,4 20 14 1 2
MED/32 - Audiologia 0,5 7 6 1 4,60  
MED/35 - Malattie cutanee e veneree 2,50 32 25 4 2 Dermatologia ES 2,50  
Tutte le discipline 

(a scelta dello studente) 2,00 36 36  
Secondo semestre
BIO/14 - Farmacologia 4,79 58 45 2 11 Farmacologia ES 7,80 
MED/08 - Anatomia Patologica 7,37 99 53 5 27 14 Anatomia patologica ES 10,30  
MED/15 - Malattie del sangue 2,7 34 27 5 2 Patologia sistematica 3 ES  
MED/09 - Allergologia e Immunologia 

Clinica 0,7 26 20 4 2
MED/16 - Reumatologia 1,9 8 8
MED/17 - Malattie infettive 2,7 34 23 5 4 8,00  
Tutte le discipline (tesi) 1,78 32 32  
Tutte le discipline

(a scelta dello studente) 1,67 30 30  
Tirocini professionalizzanti 8,33 150 150  
MED/18 - Chirurgia generale 4,01 50 28 5 17 Chirurgia gen.
MED/19 - Chirurgia plastica 1,17 14 14  
MED/20 - Chirurgia pediatrica 

e infantile 0,58 7 5 2
60,09 840 666 61,0 27 77 
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Settori Scientifico-disciplinari CFU/SSD Ore Ore Ore tirocini affini Corsi ESAME
di riferimento comples- didatt. didatt. e inte- integrati FINALE

sive Form. interatt. grative (es.)
didatt. /SSD /SSD

QUINTOANNO - Primo semestre
MED/26 - Neurologia 3,1 40 29 8 2 Sc. Neurologiche ES
MED/27 - Neurochirurgia 0,9 12 8 2 2 4,00  
MED/03 - Genetica medica 2,5 34 20 14 Medicina interna
MED/09 - Medicina interna 3,94 49 32 6 11 
MED/36 - Diagnostica per immagini Diagnostica per immag. ES

e radioterapia 3,3 42 28 8 6
MED/37 - Neuroradiologia 0,7 9 4 5 4,00  
Tutte le discipline 

(a scelta dello studente) 1,00 18 18  
MED/18 - Chirurgia generale 2,94 37 32 5 Chirurgia generale ES 8,70 
Secondo semestre
MED/25 - Psichiatria 3 37 22 5 10 Psichiatria ES 2,90  
MED/09 - Medicina interna 3,69 48 32 6 8 Medicina interna ES  
MED/06 - Oncologia medica 2,40 30 16 4 10 
MED/50 - Scienze tecniche mediche

e applicate 0,70 10 6 4 13,00  
MED/40 - Ginecologia e ostetricia 3,7 48 38 8 2 Ostetricia e ginecol. ES  
MED/47 - Sc. Inf. ostetrico-ginecolog. 0,7 9 5 4 4,40  
MED/38 - Pediatria generale Sc. Pediatriche ES 

e specialistica 5,1 64 52 8 4
MED/39 - Neuropsichiatria infantile 1 15 7 6 2
MED/45 - Sc. Inf. generali, cliniche 

e pediatriche 0,7 8 4 4 6,80  
MED/33 - Malattie app. locomotore 2 26 16 4 6 Mal. App. Locomotore e

Medicina riabilitativa ES  
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa 1,6 21 11 3 7
MED/48 - Sc. Inf. e tecn. neuro-psich. 

e riabilitative 0,7 8 4 4 4,30  
Tutte le discipline 

(a scelta dello studente) 1,39 25 25 ES 15,00  
Tutte le discipline (tesi) 7,67 138 138  
Tirocinio professionalizzanti 7,89 142 142

60,28 869 668 89 89  
SESTOANNO - Primo semestre
MED/41 - Anestesiologia 2,8 36 28 7 2 Emergenze ES  
MED/09 - Medicina interna 2 25 20 5
MED/18 - Chirurgia generale 2 25 20 5 6,80  
MED/42 - Igiene generale e applicata 3,6 46 35 8 3 Sanità pubblica e 

medicina del lavoro ES  
MED/44 - Medicina del lavoro 1,1 15 12  3
SECS-P/06 - Economia applicata 0,8 6 6
SECS-P/07 - Economia aziendale 0,00 0
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 0,8 6 6
SPS/07 - Sociologia generale 0,6 5 5
SPS/09 - Sociologia dei processi 

economici e del lavoro 0,8 6 6
SPS/10 - Sociologia dell’ambiente 

e del territorio 0,8 6 6 8,50
Tirocinio professionalizzante 15,13 270 230 40 
Secondo semestre
MED/43 - Medicina legale 3,3 39 37  2 Medicina legale ES  
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 0,8 7 7 4,10
Tirocinio professionalizzante 20,36 364 322 42  ES 60,05  
Tutte le discipline (tesi) 5,56 100 100 ES 15,00   

60,44 956 90 107 0 10 
360,93 4460 
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Laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi dentaria

L’attuale ordinamento didattico del Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Den-
taria è entrato in vigore nell’anno accademico 2001-02.

Caratteristiche della laurea specialistica
Nell’ambito della riforma degli studi universitari, il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria ha conservato la sua durata di cinque anni.
Le attività dello studente sono espresse in crediti formativi universitari (CFU). Ogni credito vale
25 ore di lavoro dello studente, che includono sia l’attività didattica frontale (impartita dai
docenti) sia lo studio autonomo. La quota di ore di attività frontale e quella di studio autono-
mo varia per ciascun CFU, in rapporto al tipo di attività cui si riferisce. La % di studio autono-
mo è più bassa per le attività professionalizzanti o per le attività interattive in genere (per esem-
pio esercitazioni), più alta per tutte le altre attività. I CFU si ottengono in seguito al superamen-
to dell’esame cui si riferiscono.
La laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria viene conseguita dopo discussione di una tesi di lau-
rea, previo conseguimento di 300 CFU, pari a 30 crediti per semestre.

Obiettivi formativi
Il laureato nei corsi di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria svolgono attività
inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della
bocca, delle mascelle, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, nonché la
prevenzione e la riabilitazione odontoiatriche, prescrivendo tutti i medicamenti necessari all’e-
sercizio della professione.
Al fine del conseguimento degli obiettivi sopraindicati i laureati della classe devono acquisire
conoscenze fisiopatologiche e cliniche di medicina generale. Inoltre, il profilo professionale pre v e-
de attività pratiche di tipo clinico, che devono essere state compiute con autonomia tecnico pro-
fessionale, da primo operatore, sotto la guida di odontoiatri delle stru t t u re universitarie e specifi-
cate d a l l ’ A d v i s o ry Committee On Formation Of Dental Practitioners della Unione Euro p e a .
I laureati specialisti dovranno essere in grado di utilizzare fluentemente almeno una lingua del-
l’Unione Europea oltre l’italiano.

Titolo e norme di ammissione.
Possono essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria can-
didati che siano in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore, che consenta l’accesso all’U-
niversità, o titolo estero equipollente.
Il numero degli studenti ammessi è programmato e l’ammissione prevede il superamento di un
test di accesso.

Durata e articolazione del Corso di Laurea:
Il Corso di Laurea prevede 300 CFU complessivi, di cui almeno 90 da acquisire in attività for-
mative professionalizzanti, volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. I residui
210 CFU riguardano le attività formative di base, caratterizzanti, affini ed integrative, quelle
autonomamente scelte dallo studente (15 CFU), quelle relative alla verifica della conoscenza
della lingua straniera e delle abilità informatiche e quelle relative alla preparazione della prova
finale per il conseguimento del titolo di studio (15). 
Il 50% dell’impegno orario complessivo è riservato allo studio o ad altre attività formative di
tipo individuale, con possibilità di percentuali minori per le singole attività formative ad eleva-
to contenuto sperimentale o pratico su delibera del Consiglio della struttura didattica. Per que-
ste attività, massimo il 30% dell’impegno orario complessivo è comunque riservato allo studio
o ad altre attività di tipo individuale. 
I crediti corrispondenti a ciascun corso integrato individuato dal Consiglio della Struttura didat-
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tica sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame. 
Gli esami previsti, nel numero massimo di 30 nei 5 anni di corso, sono sostenuti in sessioni sta-
bilite nei periodi di interruzione delle attività didattiche.

Norme relative alla frequenza e sbarramenti
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria e viene verificata dai Docenti. L’attestazione
di frequenza per almeno il 66% delle attività didattiche complessive previste dal singolo Corso
integrato, è necessaria per abilitare lo Studente a sostenere il relativo esame.
Le attestazione di frequenza sono necessarie per accedere ad un anno successivo. In mancanza di
tali requisiti, lo Studente viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso, con l’obbli-
go di frequentare i corsi per i quali non ha ottenuto l’attestazione di frequenza. 
Nel corso dei cinque anni sono previsti due sbarramenti, che non consentono l’iscrizione all’an-
no successivo: il primo, tra il 2° e 3° anno, è superato dagli studenti che, al termine della sessio-
ne autunnale, abbiano sostenuto con esito positivo tutti gli esami previsti meno tre; il secondo,
tra il 4° e 5° anno, è superato dagli studenti che, al termine della sessione autunnale, abbiano
sostenuto con esito positivo tutti gli esami previsti meno tre. Gli studenti sono comunque tenu-
ti a sostenere dapprima gli esami di cui sono in debito per il biennio precedente, prima di poter
accedere agli esami successivi.
Si consente la ripetizione dello stesso anno di corso per un numero massimo di 2 volte; non sono
comunque consentite più di 3 ripetizioni nell’intero corso di studi. 

Sito web del Corso di Laurea
Nelle pagine web sono disponibili per la consultazione:
• l’Ordinamento Didattico e il Regolamento 
• la programmazione didattica, contenente il calendario delle attività didattiche programmate, i

programmi dei Corsi, le date fissate per gli appelli di esami. 
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CORSI CFU ESAME

I anno totali crediti 60

I semestre totali crediti 30
BIO/13 Biologia I 3,5
FIS/07 Fisica Medica I 3
BIO/10 Chimica I 4
BIO/17 Istologia I 2,5
BIO/16 Anatomia I 3
Materiali Dentari (MED/28 Materiali Dentari I 3,5
e FIS/07 Fisica Medica) 
Metodologia Medico-Scientifica e 3
Scienze Umane (MED01 Statistica, 
MED/02 Bioetica, 
MED/28 Od. Preventiva, 
MED/43 Medicina Legale) 
Inglese ed Informatica (INF/01, L-LIN/12) 5
Didattica Opzionale 2,5

II semestre totali crediti 30

BIO/13 Biologia II 2,5 1
FIS/07 Fisica Medica II 2 2
BIO/10 Chimica II 1 3
BIO/17 Istologia II 2,5 4
BIO/16 Anatomia II 3 5
Materiali Dentari (MED/28 Materiali Dentari II 3,5 6
e BIO/10 Chimica) 
Metodologia Medico-Scientifica 4
e Scienze Umane (MED/28 Odontoiatria Preventiva
e di Comunità + MED/50 Igiene Dentale) 
Riabilitazione Protesica (MED/28 Tecnol. Protesiche 2
e di Laboratorio I)
BIO/10 Biochimica I 2,5 
Inglese ed Informatica (INF/01, L-LIN/12) 5
Didattica Opzionale 2

II anno totali crediti 60

III semestre totali crediti 29,5
Patologia (MED/04 Patologia Generale I) 4
BIO/14 Farmacologia I 2
BIO/10 Biochimica II 2,5 7
BIO/09 Fisiologia I 2
MED/07 Microbiologia 4 8
Odontoiatria Conservativa (MED/28 Restaurativa I ) 3,5 
Riabilitazione Protesica (MED/28 Tecnol. Protesiche 2,5
e di Laboratorio II)
Metodologia Medico-Scientifica e Scienze Umane 2,5
(MED/02 Bioetica, MED/28 Od.Preventiva, MED/42 Igiene,
MED/43 Medicina Legale)
Inglese ed Informatica (INF/01, L-LIN/12) 4
Didattica Opzionale 2,5 

IV semestre totali crediti 30,5
Patologia (MED/04 Patologia Generale II 5 9
e MED/05 Patologia Clinica)
BIO/14 Farmacologia II 2 10 
BIO/09 Fisiologia II 2 11 
Metodologia Medico-Scientifica e Scienze Umane 3,5 12
(MED/42 Igiene)
MED/41 Anestesiologia 5 13
MED/36 Radiologia I 2,5 
Patologia e Terapia Medica (MED/09 Medicina Interna I) 3
Odontoiatria Conservativa (MED/28 Restaurativa II ) 3
Inglese ed Informatica (INF/01, L-LIN/12) 3
Didattica Opzionale 1,5 
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CORSI CFU ESAME

III anno totali crediti 60

V semestre totali crediti 30
Odontoiatria Conservativa (MED/28 Restaurativa III ) 4
Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale (MED/29 Chirurgia Orale I) 3
Patologia Speciale Odontostomatologica 
(MED/28 Patologia Speciale Od. I) 3
Riabilitazione Protesica (MED/28 Protesi Dentaria I) 3
Patologia e Terapia Medica (MED/09 Medicina Interna II) 3,5 14 
MED/36 Radiologia II 2,5 15
MED/08 Anatomia Patologica I 3
Patologia e Terapia Chirurgica 4
(MED/18 Chirurgia Generale I )
Inglese Ed Informatica (INF/01, L-LIN/12) 1,5 
Didattica Opzionale 2,5 

VI semestre totali crediti 30
Odontoiatria Conservativa (MED/28 Restaurativa IV ) 4
Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale (MED/29 Chirurgia Orale II 7,5
e MED/31 otorinolaringoiatria ) 
Patologia Speciale Odontostomatologica 3 16
(MED/28 Patologia Speciale Od. II) 
Riabilitazione Protesica (MED/28 Protesi Dentaria II) 3,5 
Gestione Integrata (MED/28, MED/44) 2,5 17 
MED/08 Anatomia Patologica II 3 18 
Patologia e Terapia Chirurgica (MED/18 Chirurgia Generale II ) 3 19 
Inglese ed Informatica (INF/01, L-LIN/12) 1 Idoneità con verbale 

per L-Lin12 
Didattica Opzionale 2,5 

IV anno totali crediti 60

VII semestre totali crediti 30
Odontoiatria Conservativa (MED/28 Endodonzia I ) 3,5 
Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale (MED/29 Chirurgia Orale III 6,5
e MED/29 Chirurgia Maxillo Facciale I ) 
Riabilitazione Protesica III (MED/28 Protesi Dentaria III) 3
Clinica Odontostomatologica (MED/28 Clinica Odontostomatologica I) 4
Ortognatodonzia I (MED/28 Ortognatodonzia I) 3
MED/28 Parodontologia I 3
Neurologia e Psichiatria I (MED/26 Neurologia) 4
Didattica Opzionale 1
Tesi 2

VIII semestre totali crediti 30
Odontoiatria Conservativa (Med28 Endodonzia II ) 3 20 
Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale (Med29 Chirurgia Orale IV 6 21
e Med29 Chirurgia Maxillo-Facciale II ) 
Riabilitazione Protesica (MED/28 Protesi Dentaria IV 4,5
e MED/28 Gnatologia Clinica I) 
Clinica Odontostomatologica (MED/28 Clinica Odontostomatologica II) 4
Ortognatodonzia (MED/28 Ortognatodonzia II) 4,5 
MED/28 Parodontologia II 3
Neurologia e Psichiatria II (MED/25 Psichiatria) 2 22 
Informatica (INF01) 0,5 Idoneità con verbale 
Didattica Opzionale 0,5 
Tesi 2
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CORSI CFU ESAME

V anno totali crediti 60

IX semestre totali crediti 30
Ortognatodonzia (MED/28 Ortognatodonzia III ) 4
Odontostomatologia in età evolutiva 5
(MED/28 Pedodonzia I e MED/38 Pediatria) 
Riabilitazione Protesica (MED/28 Protesi Dentaria V 6
e MED/28 Gnatologia Clinica II) 6
Clinica Odontostomatologica (MED28 Clinica Odontostomatologica III) 4
MED/28 Parodontologia III 4
MED/43 Medicina Legale 2,5 23 
Tesi 4,5 

X semestre totali crediti 30
Odontostomatologia in età evolutiva (MED/28 Pedodonzia II) 3 24 
Riabilitazione Protesica (MED/28 Protesi Dentaria VI) 4 25 
Clinica Odontostomatologica 9,5 26
(MED/28 Clinica Odontostomatologica IV e MED/35 Dermatologia) 
Ortognatodonzia (MED/28 Ortognatodonzia IV) 3,5 27 
MED/28 Parodontologia IV 3,5 28 
Tesi 6,5 
Totale 300 28 

Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

CORSO CORSO PROPEDEUTICO
Anestesiologia Farmacologia 
Biochimica Chimica 

Fisica
Clinica Odontostomatologica Tutti gli esami
Farmacologia Biochimica

Fisiologia
Microbiologia
Patologia 

Fisiologia Anatomia
Fisica

Materiali dentari Chimica
Fisica

Patologia Chimica
Biologia
Fisica

Patologia e terapia medica Fisiologia 
Patologia e terapia chirurgica Patologia 

Patologia e terapia medica
Anatomia patologica

Patologia speciale odontostomatologica Fisiologia
Patologia generale
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LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE E TECNICA DELLO SPORT (CLASSE 75 S)

Presidente
Prof. Antonio Lombardo
Tel. Segreteria 06.20427573
Sito Web: www.scienzemotorie.uniroma2.it

Obiettivi formativi
La laurea specialistica in “Scienze e tecnica dello sport” ha il fine di preparare laureati speciali-
sti che: 
• abbiano una solida preparazione culturale di base nell’area delle scienze motorie e siano in

grado di progettare, condurre e gestire le attività sportive;
• abbiano competenze di livello avanzato sui fondamenti teorici, metodologici e tecnici dell’alle-

namento delle varie discipline sportive per poter operare nell’ambito dell’alta prestazione fisica;
• abbiano familiarità con le metodologie e tecniche più appropriate per la valutazione funzionale

dell’atleta, con specifica attenzione alla tutela della sua salute anche nei confronti dei rischi
connessi ai fenomeni di doping;

• abbiano una specifica competenza nella progettazione e nella gestione delle attività sportive per
disabili;

• abbiano adeguate conoscenze circa gli assetti istituzionali entro i quali si colloca il sistema delle
attività sportive;

• siano capaci di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e
strutture.

• possiedano la conoscenza delle materie scientifiche di base, con capacità di collegamento e dif-
ferenziazione nelle diverse tecniche applicate;

• abbiano conoscenze in ordine all’evoluzione storica della cultura e delle tecniche dello sport;
• abbiano conoscenze circa gli assetti economici e istituzionali entro i quali si colloca il sistema

delle attività sportive.

Sbocchi professionali
Il Corso ha l’obiettivo, correlato agli sbocchi nel mondo del lavoro, di formare figure professionali
altamente qualificate che possano operare nel mondo dello sport con elevate competenze. La struttu-
razione del piano di studi permetterà a ciascun iscritto di acquisire una serie di abilità pratiche e cono-
scenze scientifiche volte alla formazione delle seguenti competenze:
a) valutazione funzionale;
b) pianificazione dell’allenamento per le diverse attività sportive;
c) pianificazione dell’allenamento per popolazioni specifiche.
Attraverso tali competenze sarà possibile operare nel campo dello sport agonistico in qualità di
allenatore, preparatore fisico e metodologico dell’allenamento, nelle attività fisiche del tempo
libero, come personal trainer, istruttore di varie discipline del fitness in strutture per la pianifi-
cazione di programmi individualizzati di attività fisica.
Il percorso di studi, quindi, sarà teso a fornire un tipo di formazione, generale e applicativa, di
natura biomedica e sportiva, assicurando al contempo agli studenti un buon livello di cono-
scenza del complessivo quadro storico-economico-giuridico e psicologico di riferimento.
Il corso di studi ha la durata normale di due anni; e sarà articolato in due semestri per ciascun
anno.
Ciascun insegnamento previsto nel corso degli studi è stato definito in crediti formativi. Ciascun
credito corrisponde a 25 ore di lavoro per studente.
Per conseguire la laurea specialistica in “Scienze e tecnica dello sport” occorre acquisire trecen-
to crediti, tenuto conto, come dispone l’art. 7.2 del Decreto 509/99, dei crediti già ottenuti dallo
studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica; crediti che non possono
essere comunque inferiori a 180. 
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Il corso di laurea specialistica in “Scienze e tecnica dello sport” viene fissato in complessivi 120
crediti, così ripartiti per ciascun tipo di attività formativa: 
A) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione specialistica di base:

30 crediti;
B) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe della laurea specia-

listica in “Scienze e tecnica dello sport”: minimo 45 crediti;
C) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini od integrativi di quelli caratterizzan-

ti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare: 15 cre-
diti;

D) attività formative autonomamente scelte dallo studente tra uno o più ambiti disciplinari indi-
cati: 10 crediti;

E) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della lau-
rea specialistica: 10 crediti;

F) altre attività formative, sempre a scelta dello studente, utili per l’inserimento nel mondo del
lavoro: 10 crediti.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste nella discussione di una relazione scritta in cui il candidato dimo-
stri di saper affrontare e discutere una particolare problematica specialistica in scienze e
tecnica dello sport.

ORDINAMENTO DIDATTICO

MATERIE CREDITI FORMATIVI (CFU)
I Anno (60 crediti)
I semestre
BIO/16 Anatomia 1 3
BIO/13 Biologia applicata 2
FIS/07 Fisica applicata 2
BIO/10 Biochimica 3
MED/05 Patologia clinica 3
MED/26 Neurofisiopatologia 2
M-EDF/01 Met. di valutazione sEMG 3
BIO/09-MED/13 Fisiologia 3
II semestre
M-STO/04 Storia dello Sport 3
IUS/01 Diritto Privato 2
SECS-P/07 Economia dello Sport 3
IUS/01 Diritto Privato dello Sport 2
MED/13 Endocrinologia 3
MED/09 Medicina Interna 3

CORSI BIENNALI
(dal I-II semestre del I anno al II semestre del II anno)
M-EDF/02 Metodologia dell’Allenamento 6
M-EDF/01 Biomeccanica dello Sport 4
M-EDF/02 T.T.D. degli Sport di Squadra 4
M-EDF/02 T.T.D. degli Sport Individuali 4
M-EDF/02 Met. Tec. di Valutazione Funzionale Sportiva 3

MATERIE OPZIONALI
MED/04 Patologia generale 1
M-EDF/02 T.T.D. degli sport natatori 1

II Anno (60 crediti)
I semestre
MED/27 Neurotraumatologia dello Sport 2
MED/33 Malattie Apparato Locomotore 2
MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa 4
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MATERIE CREDITI FORMATIVI (CFU)
II Anno (60 crediti)
I semestre
MATERIE OPZIONALI
(2 delle 3 materie a scelta)
- L-LIN/12 Lingua straniera (Inglese) 5
- M-EDF/01 T.T.D. Att. Mot. Sportive Età Evolutiva 5
- M-EDF/01 A. M. Fitness Adulti e Anziani 5
II semestre
- MED/11 Malattie Apparato Respiratorio 2
- MED/11 Malattie Apparato Cardiovascolare 2
- Prova finale 10

MATERIE OPZIONALI
BIO/14 Tossicologia 2
M-EDF/02 TTD degli Sport di Squadra 4
M-EDF/02 TTD degli Sport Natatori 2

CORSI BIENNALI
(dal I-II semestre del I anno al II semestre del II anno)
M-EDF/02 Metodologia dell’Allenamento 4
M-EDF/01 Biomeccanica del Movimento Umano 3
M-EDF/02 Met. Tec. Valutaz. Funz. Sportiva 5
M-EDF/02 TTD degli Sport di Squadra 4
M-EDF/02 TTD degli Sport Individuali 4

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE MOTORIE (CLASSE 33)

Presidente
Prof. Antonio Lombardo

Obiettivi formativi specifici
La laurea in Scienze motorie ha il fine di preparare laureati che:
• Abbiano competenze relative alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione e alla

gestione di attività motorie a carattere educativo, adattativo, sportivo, finalizzandole allo svi-
luppo, al mantenimento e ala recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse
correlato, con attenzione alle rilevanti specificità di genere;

• siano in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’U-
nione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e nello scambio di infor-
mazioni generali;

• abbiano adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’inform a z i o n e ;
• siano capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi

prontamente negli ambienti di lavoro.
Il corso di studi ha la durata normale di tre anni; ed è articolato in due semestri per ciascun anno.
Ogni insegnamento previsto nel corso degli studi è stato definito in crediti formativi. Ciascun
credito corrisponde a 25 ore di lavoro per studente.
Per conseguire la laurea triennale in Scienze motorie occorre acquisire
180 crediti.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale consisterà nella redazione di un saggio, che non oltrepassi le 50 pagine, su di un
argomento scelto dal candidato, teso a dimostrare le sue capacità sintetiche e illustrative nel
campo delle scienze motorie.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati del corso di laurea in Scienze motorie svolgeranno attività professionali nel campo del-
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l’educazione motoria e sportiva nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive
e dell’associazionismo ricreativo e sociale, nelle palestre.
Conoscenze richieste per l’accesso:
Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria superiore o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Eventuali lauree specialistiche alle quali sarà possibile l’iscrizione:
• Scienze e tecnica dello sport (già attivata)
• Scienze delle attività motorie preventive e adattate
• Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.

ORDINAMENTO DIDATTICO

MATERIE CREDITI FORMATIVI (CFU)
I Anno (60 crediti)
I semestre
BIO/13 Biologia - (Affidamento - D.ssa Silvia Anna Ciafré) 3
M-STO/04 Storia dello sport - (Titolare Prof. Antonio Lombardo) 5
FIS/07 Fisica - (Affidamento - D.ssa Maria G. Guerrisi 3
BIO/10 Biochimica 4
M-PSI/01 Psicologia 2
II semestre
BIO/09-MED/13 Fisiologia 6
SECS-P/07 Economia politica 4

CORSI ANNUALI
L-LIN/12 Lingua inglese 5
BIO/16 Anatomia 1 6
M-EDF/01 Teoria e Metodologia del Movimento Umano 5
M-EDF/01 Teoria e Metodologia delle Attività Motorie 4

CORSI BIENNALI
(dal I-II semestre del I anno al II semestre del II anno)
M-EDF/02 T .T e Didattica degli Sport Natatori 2
(materia biennale II sem. del I anno e I sem. del II anno)
M-EDF/02 T.T e Didattica degli Sport di Squadra 4
(materia biennale dal II sem. del I anno al II sem. del II anno)
M-EDF/01 T. T. D. Att. Mot. Sportive Età Evolutiva 1
(materia biennale II sem. del I anno e I sem. del II anno)
M-EDF/01 A. M. Fitness Adulti e Anziani 1
(materia biennale dal II sem. del I anno al II sem. del II anno)
M-EDF/02 T. T. e Didattica degli Sport Individuali 5

II Anno (60 crediti)
I semestre
BIO/09 Alimentazione e Nutrizione Umana 3
MED/42 Igiene 2
M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale 3
MED/04 Patologia Generale 3
ING/INF-06 Bioing. Elettr. e Inform. 4
II semestre
IUS/01 Diritto privato 3
MED/13 Endocrinologia 3
MED/05 Patologia Clinica 1
SECS/08 Statistica 3
SEPS/07 Sociologia Generale e dello Sport 2
MED/26 Neurologia 2

CORSI ANNUALI
M-Edf/01 Biomeccanica 5
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MATERIE CREDITI FORMATIVI (CFU)
II Anno (60 crediti)
I semestre
CORSI BIENNALI
(dal I-II semestre del I anno al II semestre del II anno)
M-EDF/02 T .T e Didattica degli Sport Natatori 2
(materia biennale II sem. del I anno e I sem. del II anno)
M-EDF/02 T.T e Didattica degli Sport di Squadra 7
(materia biennale dal II sem. del I anno al II sem. del II anno)
M-EDF/01 T. T. D. Att. Mot. Sportive Età Evolutiva 3
(materia biennale II sem. del I anno e I sem. del II anno)
M-EDF/01 A. M. Fitness Adulti e Anziani 4
(materia biennale dal II sem. del I anno al II sem. del II anno)
M-EDF/02 T. T. e Didattica degli Sport Individuali 10

III Anno (60 crediti)
I semestre
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 4
IUS/01 Diritto dello Sport 3
MED/11 Malattie Apparato Cardiovascolare 2
II semestre
MED/09 Medicina Interna 3
MED/27 Neurotraumatologia dello Sport 2
MED/33 Traumatologia dello Sport 3

CORSI ANNUALI
M-EDF/02 Metodi e Tecniche della Valutazione Motoria 4
M-EDF/01 Attività Motoria Sportiva Adattata 4
M-EDF/02 T. Met. dell’allenamento 5
M-EDF/01 At. Motoria Prevent. Compensativa 4
Tirocinio 8
Materia a scelta dello studente 9
Prova finale 9

Esami propedeutici:
• Gli esami di Fisica e Anatomia sono propedeutici rispetto all’esame di Fisiologia e Alimenta-

zione e nutrizione umana
• L’esame di Biologia è propedeutico rispetto all’esame di Biochimica
• L’esame di Fisiologia è propedeutico rispetto all’esame di Patologia generale e di Teoria e

Metodologia dell’Allenamento
• L’esame di Diritto privato è propedeutico rispetto all’esame di Diritto dello sport.
• L’esame di Fisica è propedeutico rispetto all’esame di Biomeccanica.
• L’esame di Teoria del Movimento Umano è propedeutico all’esame di Teoria e Metodologia

dell’Allenamento.
• L’esame di Biomeccanica è propedeutico all’esame di Teoria e Metodologia dell’Allenamento

e all’esame di Metodi e Tecniche della Valutazione Motoria e attitudinale nello Sport.

LAUREE TRIENNALI AREA SANITARIA

Delegati dal Collegio dei Presidenti e Direttori di Area con compiti di Coordinamento Generale
Prof. Augusto Panà
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Tel. 06.7259.6119
Prof.ssa Rosaria Alvaro
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Tel. 06.7259.6802

Collegio Presidenti e Direttori di Area
Prof. Augusto Panà - Tel. 06.7259.6119
Prof.ssa Rosaria Alvaro - Tel. 06.7259.6802
Prof. Paolo Curatolo - Tel. 06.58322341
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Sig. Stefano Mugnaini - Tel. 06.20900589
Prof. Maria Grazia Marciani - Tel. 06.20902118
Sig. Lorenzo Vitali - Tel. 06.20902375

PRIMA CLASSE DI LAUREA
Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica

Via Montpellier, 1 - Tel. 06.7259.6802 - e-mail: laureatriennale@libero.it

Prima Classe di Laurea nelle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica/o
C.d.L. in Infermieristica
C.d.L. in Ostetricia
C.d.L. in Infermieristica Pediatrica

Corso di Laurea in Infermieristica - Coordinamento di Profilo Professionale
Sito web: www.infermieritorvergata.com
Referenti di Coordinamento
Presidente: Prof. Augusto Panà - Tel. 06.7259.6119
Direttore: Prof.ssa Rosaria Alvaro - Tel. 06.7259.6802
Sede Didattica: Tor Vergata - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Roma
Direttore di Sede: Prof.ssa Rosaria Alvaro - e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: ASL FR - Sora - Ospedale S.S. Trinità - Via S. Marciano - 03039 Sora (FR)
Direttore di Sede: D.A.I. Bianca Lilla
Sede Didattica: ASL RM B - Via Bardanzellu, 13 - Roma
Direttore di Sede: Dott. D.A.I. M. Rita Ghirelli - e-mail: ritaghirelli@inwind.it
Sede Didattica: ASL RM C - S. Eugenio - Laurentino 38 - 7° Ponte Via Sillani - 00143 Roma
Direttore di Sede: D.A.I. Anna Mariano - e-mail: scuolainfermieri@aslrmc.it
Sede Didattica: ASL RM D - Ostia - Lungomare Paolo Toscanelli, 230 - Ostia (Rm)
Direttore di Sede: Dott. D.A.I. Teresa Compagnone - e-mail: laureainf.ostia@tiscali.it
Sede Didattica: ASL RM G - Tivoli - Via Parrozzani, 3 - Tivoli (Rm)
Direttore di Sede: D.A.I. M. Vittoria Pepe - e-mail: laurea.infermieristica@aslrmg.fbhe.it 
Sede Didattica: ASL RM H - Via E. Fermi - 00044 Frascati (Rm)
Direttore di Sede: D.A.I. Letizia Mallia - e-mail: infermieri.frascati@virgilio.it
Sede Didattica: I.R.C.C.S. S. Lucia - Via Ardeatina, 354 - 00179 - Roma
Direttore di Sede: D.A.I. Lucia Vecellio Reane - e-mail: infermieri@hsantalucia.it
Sede Didattica: I.R.C.C.S. IDI - Padre Luigi Monti - Via S. M. Mediatrice, 22/24 - 00165 Roma
Direttore di Sede: Dott. D.A.I. Gennaro Rocco - e-mail: scint@idi.it
Sede Didattica: I.R.C.C.S. Bambin Gesù - Piazza S.Onofrio, 4 - 00165 Roma
Direttore di Sede: D.A.I. Suor Assunta Cuoco - e-mail: cuoco@opbg.net
Sede Didattica: Fatebenefratelli - Isola Tiberina
Direttore di Sede: D.A.I. Giovanna Finocchi - e-mail: fbf.scuola@tin.it
Sede Didattica: Ospedale S. Giovanni Battista - ACISMOM - Via. L.E. Morselli, 13 - Roma
Direttore di Sede: Anna Rosa Di Cintio - e-mail:ospedalepolodidattico@acismom.org
Sede Didattica: Ospedale Militare Celio - Via S.S.tefano Rotondo, 4 - Roma
Direttore di Sede: D.A.I. M. Teresa del Principe

Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica
Sede Didattica: I.R.C.C.S. Bambino Gesù - Piazza S. Onofrio, 4 - 00165 Roma
Direttore di Sede: D.A.I. Suor Assunta Cuoco e-mail: cuoco@opbg.net

Corso di Laurea in Ostetricia - Coordinamento di Profilo Professionale
Presidente: Prof. Emilio Piccione 
Direttore: D.A.I. Maria Grazia Pellegrini - e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: Tor Vergata - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Roma
Direttore di Sede: D.A.I. M. Grazia Pellegrini
Sede Didattica: Fatebenefratelli - Isola Tiberina
Direttore di Sede: D.A.I. M. Grazia Pellegrini
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L’offerta formativa post-base, ordinamenti didattici e le informazioni sull’organizzazione
dei singoli corsi di Laurea sono consultabili sul sito Internet di Ateneo web.uniroma2.it o sul
sito www.infermieritorvergata.com

Seconda Classe di Laurea nelle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
C.d.L. in Podologia
C.d.L. in Fisioterapia
C.d.L. in Logopedia
C.d.L. in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica
C.d.L. in Terapia della Neuro e Psicomotricità della Età Evolutiva
C.d.L. in Educatore Professionale

Corso di Laurea in Podologia - Coordinamento di Profilo Professionale
Presidente: Prof. Pasquale Farsetti
Direttore: Riccardo Bernabei - e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier n. 1 - Roma 
Direttore di Sede: Riccardo Bernabei

Corso di Laurea in Fisioterapia - Coordinamento di Profilo Professionale
Presidente: Prof. Ernesto Ippolito 
Direttore: Federica Frillici - e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: IRCCS S. Lucia - Via Ardeatina, 354 - 00100 Roma
Direttore di Sede: Federica Frillici 
Sede Didattica: Ospedale S.S. Trinità Sora (FR) - Via San Marciano - 03039 Sora
Direttore di Sede: Stefano Mugnaini
Sede Didattica: ASL RM-C - C.T.O. - Via Nemesio, 1 - 00100 Roma
Direttore di Sede: Stella Berruti
Sede Didattica: ASL RM-D - OSTIA - Lungomare Toscanelli, 230 - 00100 Roma
Direttore di Sede: Loredana Gigli
Sede Didattica: IRCCS I.D.I. - Padre Luigi Monti - Via S. Maria Mediatrice, 22 - 00165 - Roma
Direttore di Sede: Maria Concetta De Marinis - e-mail: scinf@idi.it 

Corso di Laurea in Logopedia - Coordinamento di Profilo Professionale
Presidente: Carlo Caltagirone
Direttore: Carmela Razzano - e-mail: logopedisti@hsantalucia.it
Sede Didattica: IRCCS S. Lucia - Via Ardeatina, 354 - 00100 Roma
Direttore di Sede: Carmela Razzano
Sede Didattica: ASL RM G - Tivoli - Via Parrozzani, 3 - Tivoli (Rm)
Direttore di Sede: Fornari Maria Antonietta

Corso di Laurea in Ortottica e Asssitenza Oftalmologica - Coordinamento di Profilo Professionale
Presidente: Luciano Cerulli
Direttore: Carlo Nucci - e-mail: daniela.massucci@uniroma2.it
Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier n. 1 - Roma -
Direttore di Sede: Carlo Nucci

Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità della Età Evolutiva - Coordinamento di
Profilo Professionale

Presidente: Paolo Curatolo- e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier n. 1 - Roma -
Sede Didattica: ASL FR - Via Pascoli, 57 - Cassino (FR) - 

Corso di Laurea in Educatore Professionale - Coordinamento di Profilo Professionale
Presidente: Prof. Antonio Volpi - e-mail: mgresa@scuolaiad.it
Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Roma 
Modalità Teledidattica
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Terza Classe di Laurea nelle Professioni Sanitarie Tecniche
C.d.L. in Tecniche Audioprotesiche
C.d.L. in Igiene Dentale
C.d.L. in Dietistica
C.d.L. in Tecniche Audiometriche
C.d.L. in Tecniche di Laboratorio Biomedico
C.d.L. in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
C.d.L. in Tecniche di Neurofisiopatologia
C.d.L. in Tecniche Ortopediche
C.d.L. in Tecnica della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare

Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche - Coordinamento Professionale
Presidente: Fabrizio Ottaviani - e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Roma 

Corso di Laurea in Igiene Dentale - Coordinamento di Profilo Professionale
Presidente: Prof.ssa Raffaella Decimo
Direttore: Cinzia Salvatori - e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Roma
Direttore di Sede: Cinzia Salvatori

Corso di Laurea in Dietistica - Coordinamento di Profilo Professionale
Presidente: Prof.ssa Maria Rosa Bollea
Direttore: M.L. Milone - e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Roma
Direttore di Sede: M.L. Milone

Corso di Laurea in Tecniche Audiometriche - Coordinamento di Profilo Professionale
Presidente: Prof. Alberto Di Girolamo - e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Roma

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Coordinamento 
di Profilo Professionale
Presidente: Prof. Sergio Bernardini
Direttore: Paolo Casalino - e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Roma
Direttore di Sede: Paolo Casalino

Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia - Coordinamento
di Profilo Professionale

Presidente: Prof. Giovanni Simonetti
Direttore: Lorenzo Vitali - e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Roma
Direttore di Sede: Lorenzo Vitali

Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia - Coordinamento di Profilo Professionale
Presidente: Giorgio Bernardi
Direttore: Giovanni Nicolai - e-mail: laureatriennale@libero.it
Sede Didattica: I.R.C.C.S. S. Lucia Via Ardeatina 354 - 00179 Roma
Direttore di Sede: Giovanni Nicolai

Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche - Coordinamento di Profilo Professionale
Presidente: Umberto Tarantino 
Direttore: Francesco Mottogno - e-mail: umberto.tarantino@uniroma2.it
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Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Roma
Direttore di Sede: Francesco Mottogno

C.L. in Tecnica della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare - Coordina-
mento di Profilo Professionale

Presidente: Prof. Luigi Chiariello
Sede Didattica: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier n. 1 - Roma

Quarta Classe di Laurea Professioni Sanitarie della Prevenzione
C.d.L. in Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

LAUREE MAGISTRALI

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
Il Corso è di durata biennale ha come obiettivo quello di fornire ai professionisti le conoscenze
avanzate nelle discipline infermieristiche ed ostetriche, nelle discipline umanistiche e nelle disci-
pline mediche e sociali per mettere in grado i laureati magistrali di leggere in maniera ampia la
complessità dei fenomeni sociali connessi alla salvaguardia, alla promozione e al recupero della
salute, all’istituzione/organizzazione dei servizi sanitari e poter contribuire con modelli assisten-
ziali innovativi e con la ricerca allo sviluppo della disciplina infermieristica e ostetrica, alle poli-
tiche sanitarie, al governo delle organizzazioni e alla formazione sia in ambito nazionale che
internazionale. 
Referenti del Corso: Prof. Augusto Panà Prof. Emilio Piccione Prof.ssa Rosaria Alvaro

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA RIABILITAZIONE
Il Corso è di durata biennale
I laureati specialisti nella classe possiedono una formazione culturale e professionale avanzata
per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricer-
ca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT-
SPEC/2 - Classe delle Lauree Specialistiche nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabili-
tazione.

Caratteristiche 
I laureati specialisti che hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le
competenze professionali pertinenti alle professioni nell’ambito dei profili appartenenti alla clas-
se delle Lauree nelle Professioni Sanitarie della Riabilitazione alla fine del percorso formativo
sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in
risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi. In
base alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella programmazione e gestione
del personale dell’area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi
metodi di organizzazione del lavoro, sia dell’innovazione tecnologica ed informatica, anche con
riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed organizza-
zione degli interventi pedagogico-formativi nonché dell’omogeneizzazione degli standard opera-
tivi a quelli della Unione Europea.
I laureati specialisti sviluppano, anche a seguito dell’esperienza maturata attraverso una ade-
guata attività professionale, un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle
professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure del manage-
ment sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acqui-
site consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambi-
ti suddetti.
Referenti del Corso: Prof. Tarantino, Dott. Staderini 
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI TECNICHE
Il Corso è di durata biennale
Referenti del Corso: Prof. Simonetti, Dott. Orlacchio

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Scuola di specializzazione in Allergologia ed immunologia clinica
Direttore: Prof. Luigi Fontana
Ospedale S. Eugenio - P.le dell’Umanesimo, 10 - 00144 Roma - Tel. 06.5100.2451

Scuola di specializzazione in Anatomia patologica
Direttore: Prof. Luigi Giusto Spagnoli
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.3957

Scuola di specializzazione in Anestesia e rianimazione
Direttore: Prof. Alessandro Sabato
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.0754

Scuola di specializzazione in Biochimica clinica
Direttore: Prof. Claudio Cortese
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia
Direttore: Prof. Luigi Chiariello
Viale Oxforf, 81 - 00133 Roma

Scuola di specializzazione in Cardiologia
Direttore: Prof. Francesco Romeo
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.0384

Scuola di specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente 
ed endoscopia digestiva chirurgica

Direttore: Prof. Achille Lucio Gaspari
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2927

Scuola di specializzazione in Chirurgia generale articolata negli indirizzi alternativi
in Chirurgia generale e Chirurgia d’urgenza

Direttore: Prof. Carlo Umberto Casciani
Ospedale S. Eugenio - P.le dell’Umanesimo 10, - 00144 Roma - Tel. 06.5100.2291

Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica
Direttore: Prof. Attilio Maria Farinon
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2970

Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva
Direttore: Prof. Carlo Umberto Casciani
Ospedale S. Eugenio - P.le dell’Umanesimo, 10 - 00144 Roma - Tel. 06.5100.2280

Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica
Direttore: Prof. Tommaso Claudio Mineo
Viale Oxford 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2884

Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare
Direttore: Prof. Giuseppe R. Pistolese
Viale Oxford 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2834

Scuola di specializzazione in Dermatologia e venereologia
Direttore: Prof. Sergio Chimenti
Viale Oxford 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2743

Scuola di specializzazione in Ematologia
Direttore: Prof. Sergio Amadori
Ospedale S. Eugenio - P.le dell’Umanesimo, 10 - 00144 Roma - Tel. 06.591.3939

Scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio
Direttore: Prof. Renato Lauro
Viale Oxford 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2680
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Scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria
Direttore: da nominare
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.7259.7206

Scuola di specializzazione in Gastroenterologia
Direttore: Prof. Francesco Pallone
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.7259.6376

Scuola di specializzazione in Geriatria
Direttore: Prof. Renato Lauro
Viale Oxford 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2680

Scuola di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia
Direttore: Prof. Emilio Piccione
Viale Oxford 81 - 00133 Roma

Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva
Direttore: Prof. Augusto Panà
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.7259.6123

Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio
Direttore: Prof. Cesare Saltini
Via Montpellier 1 - 00133 Roma - Tel. 06.7259.6621

Scuola di specializzazione in Malattie infettive
Direttore: Prof. Giovanni Rocchi
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.7259.6148

Scuola di specializzazione in Genetica medica
Direttore: Prof. Giuseppe Novelli
Viale Oxford 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.0665

Scuola di specializzazione in Medicina nucleare
Direttore: Prof. Giovanni Simonetti
Viale Oxford 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2401

Scuola di specializzazione in Medicina dello sport
Direttore: Prof. Gaetano Frajese
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.7259.6522

Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro
Direttore: Prof. Antonio Bergamaschi
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2202

Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione
Direttore: Prof. Ignazio Caruso
Facoltà di Medicina e chirurgia - Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.7259.6651

Scuola di specializzazione in Medicina interna
Direttore: Prof. Luigi Fontana
Ospedale S. Eugenio - P.le dell’Umanesimo, 10 - 00144 Roma - Tel. 06.591.6569

Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni
Direttore: Prof. Giovanni Arcudi
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.6218.6221

Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia
Direttore: Prof. Cartesio Favalli
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.7259.6568

Scuola di specializzazione in Nefrologia
Direttore: Prof. Carlo U. Casciani
Ospedale S. Eugenio - p.le dell’Umanesimo, 10 - 00144 Roma - Tel. 06.5100.2280

Scuola di specializzazione in Neurochirurgia
Direttore: Prof. Bernardo Fraioli
Viale Oxford 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.3157
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Scuola di specializzazione in Neurologia
Direttore: Prof. Giuseppe Sancesario
Viale Oxford 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.3119

Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
Direttore: Prof. Paolo Curatolo
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.0249

Scuola di specializzazione in Oftalmologia
Direttore:Prof. Massimo Bucci
Viale Oxford 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.1

Scuola di specializzazione in Oncologia
Direttore: Prof. Enzo Bonmassar
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.7259.6322

Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia
Direttore: Prof. Maurizio Monteleone
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06.7259.6686

Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria
Direttore: Prof. Alberto Di Girolamo
Viale Oxford 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2925

Scuola di specializzazione in Patologia Clinica
Direttore: Prof. Giancarlo Isacchi
via Montpellier, 1 - 00133 Roma

Scuola di specializzazione in Pediatria
Direttore: Prof. Domenico Del Principe
Ospedale S. Eugenio - p.le dell’Umanesimo, 10 - 00144 Roma - Tel. 06.591.7415

Scuola di specializzazione in Psichiatria
Direttore: Prof. Alberto Siracusano
Clinica S. Alessandro - Via Nomentana km 13,300 - Roma - Tel. 06.41400356

Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica
Direttore: Prof. Giovanni Simonetti
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2401

Scuola di specializzazione in Radioterapia
Direttore: Prof. Giovanni Simonetti
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2401

Scuola di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione
Direttore: Prof. Guido Menzinger di Preussenthal 
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2788

Scuola di specializzazione in Urologia
Direttore: Prof. Giuseppe Vespasiani
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.2975

Scuola di specializzazione in Genetica medica
Direttore: Prof. Giuseppe Novelli
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Tel. 06.2090.0664
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SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma
www.scienze.uniroma2.it - e-mail: preside@scienze.uniroma2.it

Preside
Prof. Nicola Vittorio

Segreteria particolare
Sig. Fabio Peresempio - Tel. 06.7259.4498/4473 - Fax 06.7259.4497
e-mail: fabio.peresempio@uniroma2.it

Segreteria di Presidenza
Sig.ra Desy Catena - Tel. 06.7259.4100 - e-mail: desy.catena@uniroma2.it
Sig.ra Carla Del Sordo - Tel. 06.7259.4808 - e-mail: carla.del.sordo@uniroma2.it

Segreteria Ufficio Erasmus
Tel. 06.7259.4471

Segreteria Didattica 
Area Biologica - Tel. 06.7259.4806
Area Chimica - Tel. 06.7259.4808
Area Fisica - Tel. 06.7259.4849
Area Matematico-Informatica - Tel. 06.7259.4839

Segreteria Studenti
Sig. Roberto Della Torre - Tel. 06.7259.4831/4832 - Fax 06.7259.4830
e-mail: dellatorre@uniroma2.it

CORSI DI LAUREA
D 3 anni

I corsi di Laurea della Facoltà di Scienze per l’A.A. 2005/2006 sono:
BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE 
BIOLOGIA UMANA 
BIOTECNOLOGIE 
CHIMICA 
ECOLOGIA 
FISICA 
FISICA DELL’ATMOSFERA E METEOROLOGIA 
INFORMATICA 
MATEMATICA 
SCIENZA DEI MATERIALI 
SCIENZA DEI MEDIA E DELLA COMUNICAZIONE
È previsto il numero programmato per l ’immatricolazione ai seguenti corsi di Laurea:
BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE
BIOLOGIA UMANA
BIOTECNOLOGIE
ECOLOGIA
INFORMATICA
Lo studente deve superare una prova di selezione che si terrà il 20 settembre 2005 alle ore 9,00,
nelle aule della Facoltà di Scienze MFN. Per essere ammesso a sostenere la prova, lo studente
deve compilare la domanda di iscrizione (via rete o attraverso gli appositi terminali self-service
allestiti presso l’Ateneo, all’indirizzo: http://delphi.uniroma2.it/ ) ed effettuare un versamento di
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€ 33,00 presso qualsiasi filiale della Banca di Roma o via rete (http://www.bancaroma.it) con
carta di credito. Per maggiori informazioni consultare il sito www.scienze.uniroma2.it 

È prevista una p rova obbligatoria di valutazione per l’immatricolazione a seguenti corsi di Laure a :
CHIMICA
FISICA
FISICA DELL’ ATMOSFERA E METEOROLOGIA
SCIENZA DEI MATERIALI
SCIENZA DEI MEDIA E DELLA COMUNICAZIONE 
Lo studente dovrà superare tale prova di valutazione il 20 settembre 2005 alle ore 9, nelle aule
della Facoltà di Scienze MFN, allo scopo di valutare le conoscenze di base in Matematica. Per
sostenere la prova, lo studente deve prenotarsi presso la Presidenza della Facoltà di Scienze MFN
dal 22 Agosto al 16 Settembre 2005. A coloro che risultano insufficienti viene attribuito un debi-
to formativo che deve essere colmato nel corso del primo semestre e comprovato dal supera-
mento di opportune prove di valutazione. Allo scopo di aiutare gli studenti a colmare il debito
formativo, nel periodo 26 settembre-7 ottobre 2005, verranno organizzati appositi corsi di
Matematica di base al termine dei quali la prova di valutazione verrà ripetuta. 

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA 
L’immatricolazione a questo Corso di Laurea non prevede una prova di valutazione. Tuttavia
anche gli studenti che si iscrivono al Corso di Laurea in Matematica partecipano alla prova del
20 settembre 2005, che per loro è semplicemente di autovalutazione. Per sostenere la prova, lo
studente deve prenotarsi presso la Presidenza della Facoltà di Scienze MFN dal 22 Agosto al 16
Settembre 2005. Gli studenti che risultano avere conoscenze di base insufficienti sono invitati a
seguire i corsi di Matematica di base organizzati, nel periodo 26 settembre-07 ottobre 2005 e a
sottoporsi alla prova di verifica alla conclusione del corso. 

DESCRIZIONE DEI CORSI DI LAUREA

BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE 
Finalità: Formazione tecnica e metodologica nell’ambito della Biologia cellulare e molecolare
Formazione di operatori specializzati nell’applicazione delle tecniche molecolari alle scienze
mediche, zootecniche, agrarie e alla tutela dell’ambiente.
Fornire il titolo per l’accesso ai successivi corsi di studio avanzati (Laurea Specialistica, Corsi di
Perfezionamento di I livello).
Obiettivi formativi: Capacità di indagine sui meccanismi molecolari che presiedono al funzio-
namento degli organismi viventi. 
Utilizzazione delle moderne tecnologie del DNA ricombinante. 
Capacità di svolgere compiti tecnico-operativi e attività professionali di supporto in attività pro-
duttive e tecnologiche.
Acquisizione di competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione
scientifica.
Sbocchi professionali: Possibilità di inserimento in aziende nel settore pubblico e privato, Uni-
versità, Enti di Ricerca, ospedali e industrie che sfruttano, oltre alle metodologie generali della
biologia, manipolazioni cellulari e tecnologie del DNA ricombinante per controlli, produzione o
ricerca. 

BIOLOGIA UMANA 
Finalità: Formare laureati con specifiche competenze tecniche, metodologiche, applicative e
didattiche nel campo della biologia umana per ottenere una preparazione ottimale in diversi set-
tori ben distinti: uno volto alle problematiche fisio-patologiche; uno alla scienza della nutrizio-
ne umana; uno di interfaccia rispetto alla medicina, con particolare riferimento alla diagnostica
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molecolare; e uno più orientato verso l’applicazione all’antropologia forense, all’evoluzione
umana e all’archeologia. In questo contesto è di rilevanza la presenza di un centro dipartimen-
tale di “Antropologia molecolare per lo studio del DNA antico”. Preparare operatori, specializ-
zati nell’applicazione delle più avanzate tecniche cellulari e molecolari e relative metodologie di
analisi dei dati, in grado di intervenire in vari campi, dalla caratterizzazione genetica dell’uomo
alla conservazione e valorizzazione del patrimonio biologico della nostra specie.
Fornire una preparazione scientifica teorico-pratica nel campo della biologia umana di adegua-
to livello culturale per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso ad una o più delle lau -
ree specialistiche del settore offerte dalla Facoltà.
Obiettivi formativi: Adeguata conoscenza di base dei diversi settori delle scienze biologiche;
acquisizione di metodiche disciplinari di indagine e di competenze e abilità operative in ambito
biologico;
capacità di utilizzare almeno la lingua inglese, oltre all’italiano, nell’ambito specifico di compe-
tenza e per lo scambio di informazioni generali;
possesso di conoscenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione;
capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi pronta-
mente negli ambienti di lavoro;
acquisizione, a seconda del curriculum prescelto, di competenze particolari:
• sulle caratteristiche biologiche della nostra specie da applicarsi in ambito bio-medico, medico-

legale, evoluzionistico, anche ai fini della conservazione del patrimonio culturale;
• sulle problematiche fisio-patologiche privileggiando il livello cellulare;
• sulle problematiche della scienza della nutrizione umana;
• sulle metodiche per il recupero, l’estrazione e l’analisi del DNA a partire da materiale contem-

poraneo ed archeologico con l’applicazione delle moderne tecniche di analisi molecolare;
• sui metodi di analisi statistica necessari in ambito evoluzionistico, medico-legale e biomedico;
capacità di svolgere, anche in autonomia, compiti tecnico-scientifici.
Sbocchi professionali: Possibilità di operare in strutture pubbliche o private che sfruttano, oltre
alle metodologie generali della biologia, le più avanzate tecnologie del DNA per produzione,
ricerca, applicazioni mediche laboratoristiche, nutrizionistiche, e per la salvaguardia dei beni cul-
turali, quali: Università, Enti di Ricerca, Soprintendenze, Musei, Aziende Sanitarie Locali, Labo-
ratori di Analisi, Laboratori di Analisi di Reperti Biologici della Polizia di Stato o dell’Arma dei
Carabinieri, Istituti Zooprofilattici.

BIOTECNOLOGIE 
Finalità: Formazione di operatori che conoscano le basi delle biotecnologie e delle loro applica-
zioni per il controllo dei prodotti biotecnologici e la valutazione del loro impatto ambientale ed
economico.
Inserimento, con una buona conoscenza di base delle discipline biologiche, nei successivi cicli
formativi.
Potenziamento dell’integrazione tra Università e Imprese in un settore strategico per lo sviluppo
del paese.
Obiettivi formativi: Possedere una buona conoscenza dei sistemi biologici, interpretati in chiave
molecolare e cellulare.
Possedere le basi culturali e sperimentali per la produzione di beni e servizi e per lo svolgimento
di ruoli tecnici e professionali in campo biotecnologico.
Avere familiarità col metodo scientifico e saperlo applicare con adeguata conoscenza delle nor-
mative e delle problematiche deontologiche e bioetiche.
Essere in grado di redigere rapporti tecnico-scientifici.
Sbocchi professionali: Laureati in grado di inserirsi in Aziende del settore pubblico e privato,
imprese ed Enti pubblici anche ospedalieri, sia per l’applicazione delle biotecnologie nella pro-
duzione sia nel controllo dei prodotti biotecnologici.
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CHIMICA 
Finalità: Permettere al laureato di inserirsi in molte delle attività lavorative per cui attualmente
sia prevista la Laurea del precedente ordinamento degli studi.
Fornire il titolo per l’accesso ai successivi corsi di studio avanzati (Laurea Specialistica o altro).
Obiettivi formativi: Adeguata conoscenza dei diversi settori della Chimica, negli aspetti di base,
teorici e sperimentali.
Adeguata familiarità con il metodo scientifico di indagine, anche in relazione a problemi appli-
cativi.
Competenze operative di laboratorio.
Adeguata conoscenza degli strumenti informatici.
Capacità di operare professionalmente, con definiti gradi di autonomia, e di inserirsi negli
ambienti di lavoro. 
Sbocchi professionali: Laboratori di analisi cliniche.
Laboratori delle dogane e di altri enti (provincia, poligrafico, mercati generali, ecc.).
Industrie di depurazione e trattamento delle acque.
Industria alimentare.
Industria farmaceutica e dei cosmetici.
Industria elettronica.
Responsabili di laboratorio in tutte quelle industrie manifatturiere di qualsiasi dimensione, che
abbiano un laboratorio di controllo di qualità.

ECOLOGIA
Finalità: Formare laureati con specifiche competenze negli aspetti scientifici, didattici e metodo-
logici dell’Ecologia teorica ed evoluzionistica e delle sue applicazioni a problemi di gestione e
conservazione delle risorse.
La formazione prevede una solida conoscenza della biodiversità, dai geni alle popolazioni, comu-
nità ed ecosistemi, attraverso lo studio della botanica, della zoologia dell’ecologia di base ed
applicata, con l’irrinunciabile contributo delle discipline scientifiche fondamentali come la chi-
mica, la fisica, la matematica.
Il percorso prevede alcuni crediti di economia e diritto, proprio per inquadrare i problemi eco-
logici nel contesto della complessità sociale in cui i futuri laureati dovranno inserirsi come pro-
fessionisti.
La Laurea triennale in Ecologia prevede due percorsi formativi (ecologia terrestre ed ecologia
acquatica) anche se lo studente potrà personalizzare un percorso in relazione ai suoi interessi cul-
turali e scientifici.
Obiettivi formativi: Il corso di laurea triennale in Ecologia si articola in un percorso formativo
orientato allo studio ed alle applicazioni sui sistemi biologici complessi: popolazioni, comunità,
ecosistemi. Questo percorso offre possibilità di integrazione transdisciplinare attraverso una per-
sonalizzazione dei curricula fondata su elementi caratterizzanti come l’Ecologia, la Biologia Ani-
male e Vegetale.
In particolare, il corso di laurea ha il fine di preparare giovani laureati capaci di esaminare ed
interpretare le relazioni tra viventi, le dinamiche spazio-temporali che ne definiscono il “Posto
nella Natura” e le interazioni tra sistemi antropici ed ecosistemi.
I percorsi formativi hanno carattere professionalizzante poichè forniscono una preparazione cul-
turale e tecnica finalizzata all’analisi e alla soluzione di problematiche relative a dinamiche bio-
logiche complesse, con particolare riferimento all’interazione tra attività antropiche e risorse bio-
logiche, alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità attraverso un approccio mul-
tidisciplinare. 
Sbocchi professionali: Possibilità d’inserimento in: 
• Enti pubblici e privati competenti in materia ambientale 
• Imprese agricole e della pesca, industriali, di servizio in cui la materia ambientale riguarda l’in-

novazione tecnologica e scientifica, le filiere produttive, i sistemi di certificazione e controllo.
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FISICA 
Finalità: Preparare laureati con una solida formazione di base nei diversi settori della Fisica per
un inserimento diretto in specifiche attività lavorative.
Fornire il titolo per l’accesso ai successivi corsi di studio avanzati (Laurea Specialistica o Corso
di Specializzazione di primo livello).
Capacità di operare professionalmente in ambiti quali il supporto scientifico alle attività di ricer-
ca, industriali, sanitarie e quelle concernenti l’ambiente e i beni culturali.
Obiettivi formativi: Buona conoscenza della Fisica classica e moderna.
Adeguata familiarità con il metodo scientifico di indagine, in particolare con la costruzione di
modelli teorici e con la loro verifica sperimentale.
Competenze operative di laboratorio.
Buona conoscenza degli strumenti matematici ed informatici.
Capacità di operare professionalmente in ambiti quali il supporto scientifico alle attività di ricer-
ca, industriali, sanitarie e quelle concernenti l’ambiente e i beni culturali.
Sbocchi professionali: Industrie elettroniche, informatiche, delle comunicazioni.
Settore tecnico-amministrativo di enti ed istituzioni pubbliche.
Assistenza tecnica in settori commerciali ad alta tecnologia.
Centri di ricerca.
Centri di elaborazione dati.
Strutture medico-sanitarie.
Beni culturali.
Beni ambientali.

FISICA DELL’ATMOSFERA E METEOROLOGIA 
Finalità: Consentire l’inserimento nelle strutture attualmente operanti in Italia nel campo della
Meteorologia.
Fornire una nuova ed adeguata base culturale che consenta l’accesso a successivi corsi di studio
avanzati nel settore (Laurea Specialistica o Corsi di Perfezionamento di I livello).
Obiettivi formativi: Buona formazione nel campo della Fisica.
Approfondita formazione in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia.
Buona esperienza di laboratorio sia di base che specialistico.
Capacità operative nel settore della Meteorologia.
Buona formazione di base in matematica, informatica e statistica.
Sbocchi professionali: Strutture quali il Servizio meteorologico Nazionale dell’Aereonautica
Militare e il Dipartimento dei Servizi Tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché
i Servizi Metereologici Regionali.
Centri di Ricerca.
Centri di elaborazione dati.

INFORMATICA 
Finalità: Formare specialisti informatici attraverso un percorso formativo che coniuga attenzio-
ne ai fondamenti culturali della disciplina e finalizzazione verso l’acquisizione di competenze
specifiche in settori quali la progettazione, lo sviluppo e la gestione di applicazioni software .
Fornire il titolo per l’accesso ai successivi corsi di studio avanzati nel settore (Laurea Specialisti -
ca o Corso di Specializzazione di primo livello).
Obiettivi formativi: Possedere una adeguata base scientifica ed un buono spettro di conoscenze
e di competenze nei vari settori dell’informatica, mirate al loro utilizzo nella progettazione, svi-
luppo e gestione di applicazioni e servizi informatici, in particolare con riferimento ai nuovi
ambienti operativi. 
Av e re capacità di aff ro n t a re e analizzare problemi e di sviluppare le relative soluzioni inform a t i c h e .
Essere dotati di competenze utilizzabili nel contesto produttivo su temi quali progettazione,
dimensionamento e gestione di sistemi di rete; progettazione, sviluppo e gestione di applicazio-
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ni informatiche in ambiente di rete; progettazione, realizzazione e gestione di servizi su rete. 
Familiarità con il metodo scientifico di indagine e con gli strumenti matematici di supporto alle
competenze informatiche. 
Possedere sensibilità rispetto agli aspetti organizzativi ed economici correlati allo sviluppo, in
particolare, di servizi in ambiente di rete.
Abilità a lavorare in gruppo, per potersi inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. 
Sbocchi professionali: Aziende operanti nel settore dell’informatica: 
sviluppo e manutenzione di applicazioni e sistemi software, oltre che di basi di dati e sistemi
informativi.
Aziende operanti nel settore dei servizi di rete, sia fissa che mobile, e dell’integrazione di servizi
informatici e telematici.
Fornitori di servizi e di contenuti su Internet: progettazione, realizzazione e gestione di siti e por-
tali su Internet.
Aziende che utilizzano sistemi informatici: gestione dei sistemi informatici aziendali. 
Aziende operanti su Internet: realizzazione e gestione di sistemi di commercio elettronico e di ser-
vizi via rete. 
Aziende operanti nel settore della sicurezza informatica: realizzazione e gestione di sistemi di
protezione e sicurezza per sistemi informatici, in particolare su rete. 
Pubblica amministrazione ed enti locali: gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni. 

MATEMATICA 
Finalità: Fornire una solida formazione di base che permetta un rapido inserimento nel mondo
del lavoro.
Permettere successivi approfondimenti che possono essere conseguiti nei corsi di Laurea Specia-
listica o di Perfezionamento di I livello in Matematica o in materie affini, e nelle Scuole di Spe-
cializzazione, inclusa quella per la Formazione degli Insegnanti.
Obiettivi formativi: Il Corso di Laurea in Matematica prepara laureati che
possiedono buone conoscenze di base nell’area della matematica;
possiedono buone competenze computazionali e informatiche;
sono familiari con il metodo scientifico e sono in grado di compre n d e re e utilizzare corre t t a m e n t e
modelli matematici e statistici di situazioni concrete di interesse scientifico, tecnico ed economico;
sono in grado inserirsi prontamente nell’ambiente di lavoro e di svolgere compiti tecnici o pro-
fessionali definiti, ad esempio come supporto modellistico-matematico e computazionale ad atti-
vità dell’industria, della finanza, dei servizi e nella pubblica amministrazione, o nel campo del-
l’apprendimento della matematica o della diffusione della cultura scientifica.
Sbocchi professionali: Impiego nelle imprese pubbliche e private dove i laureati in Matematica
sono apprezzati per la loro capacità di imparare rapidamente tecniche innovative e di adattarsi
a nuove problematiche. 
Insegnamento nelle scuole secondarie. Per questa carriera è necessario frequentare la Scuola di
Specializzazione per insegnanti. La formazione di buoni insegnanti è un obiettivo importante per
il Corso di Laurea in Matematica.
Carriera universitaria.

SCIENZA DEI MATERIALI 
Finalità: Permettere al laureato di inserirsi nelle attività industriali presenti nella nostra regione
nel campo della produzione di materiali ad alto contenuto tecnologico.
Fornire il titolo per l’accesso ai successivi corsi di studio avanzati (Laurea Specialistica o Corso
di Specializzazione di primo livello).
Obiettivi formativi: Conoscenza delle basi della Fisica, della Chimica, della Matematica, del-
l’Informatica e della Scienza dei Materiali.
Adeguata familiarità con il metodo scientifico di indagine: costruzione di modelli e loro verifica
sperimentale.
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Elevata competenza nelle attività operative di laboratorio.
Capacità di operare professionalmente in ambiti di ricerca industriali, di ricerca di base e nel set-
tore dei Beni Culturali ed Ambientali.
Sbocchi professionali: Industrie Elettroniche, del Riciclo dei Materiali, delle Comunicazioni.
Assistenze Tecniche in settori Commerciali ad Alta Tecnologia.
Centri operanti nel settore dei Beni Culturali e dei Beni Ambientali.
Centri di Ricerca pubblici e/o privati.
Centri di Elaborazione dati.

SCIENZA DEI MEDIA E DELLA COMUNICAZIONE 
Finalità: Formare figure professionali nel campo del controllo dei processi produttivi e comuni-
cazionali basati sui nuovi media per i settori delle interfacce elettronico-infomatiche uomo-mac-
china, della comunicazione ipermediale on- e off- line, della didattica ipermediale d’aula e a
distanza, dell’analisi e del trattamento del suono e di immagini.
Fornire il titolo per l’accesso a successivi corsi di studio avanzati (Laurea Specialistica o Corso
di Perfezionamento).
Sbocchi professionali: Nei settori pubblico e privato ove si intenda:
progettare, sviluppare e far uso di interfacce elettronico-informatiche per il trattamento dei
segnali nel settore delle interazioni uomo-macchina (ind. elettronico-informatico);
sviluppare o far uso di strumenti ipermediali per la comunicazione, la didattica, l’editoria, la dif-
fusione della cultura, l’intrattenimento, la documentazione archivistica, i beni culturali, ecc. (ind.
comunicazione ipermediale e didattico);
m i s u r a re, contro l l a re, elaborare, ripro d u rre, sintetizzare, segnali acustici (ind. scienza del suono).

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICHE
D 2 anni

I corsi di Laurea Specialistica della Facoltà di Scienze per l’A.A. 2005/2006 sono:
BIOINFORMATICA
BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE
BIOLOGIA ED EVOLUZIONE UMANA
CHIMICA
ECOLOGIA ED EVOLUZIONE
ELABORAZIONE MATEMATICA DI SEGNALI E IMMAGINI
FISICA
INFORMATICA
MATEMATICA
MATEMATICA APPLICATA
SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA
SCIENZE DELL’UNIVERSO
SCIENZE E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

Per ulteriori informazioni consultare il sito della Facoltà: www.scienze.uniroma2.it
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MASTER
I Master della Facoltà di Scienze per l’A.A. 2005/2006 sono:

MASTER DI I LIVELLO TECNOLOGIE AVANZATE DI COMUNICAZIONE INTERATTIVA
in convenzione con l’INARCH (Istituto Nazionale di Architettura)
Direttore: prof. M. Picardello

MASTER DI II LIVELLO TECNICHE NUCLEARI PER INDUSTRIA, 
AMBIENTE E BENI CULTURALI
attivato in convenzione con l’Università di Roma “La Sapienza” e l’INFN
Direttore: prof. V. Frazzoli - Univ. La Sapienza

Per ulteriori informazioni consultare il sito della Facoltà: www.scienze.uniroma2.it

Inoltre in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia è attivato il MASTER DI I
LIVELLO IN TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN BIOMEDICINA PER I PAESI EMERGENTI ED
IN VIA DI SVILUPPO presso il Centro Interdipartimentale sulla Formazione Aggiornamento e
Promozione Professioni Sanitarie (CIFAPS) in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia. 
Direttore: prof. V. Colizzi
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MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Le procedure di istituzione e di riattivazione dei Corsi sono ancora in fase di completamento pertanto si
potrebbero verificare variazioni nei dati. Per informazioni collegarsi al sito web: www.uniroma2.it

FACOLTÀ DI ECONOMIA
Denominazione Direttore Contributo Durata N° Iscrivibili

Economia e Gestione dei Beni Culturali P.L. Scandizzo 4.000 1 anno 30-100
Master di I Livello

Economia e Gestione L. Paganetto 5.000 1 anno 10-50
della Comunicazione e dei Media
Master di I Livello

Economia e Gestione dell’Ambiente L. Castellucci 3.500 1 anno 15-60
e del Territorio
Master di I Livello

Economia e Gestione Immobiliare R.Cafferata 4.000 1 anno 20-40
Master di I Livello

Economia e Management dei Servizi Sanitari A. Donia Sofio 6.000 1 anno 1-2 anni 10-30
Master I Livello 8.000 2 anni

E-Procurement M.Bagella 5.700 I anno 1-3 anni 24-35
(in collaborazione con la Facoltà 1.500 ogni
di Ingegneria e di Giurisprudenza) anno successivo
Master di I Livello

Gestione del Risparmio U. Pomante 4.000 1 anno 10-100
Master di I Livello

Gestione Integrata Qualità-Sicurezza-Ambiente E. Cavalieri 6.000 1 anno 3-30
Master di I Livello

Le Professioni Economico-Contabili A. Di Carlo 4.000 1 anno 2-40
Master di I Livello

Organizzazione Persone Lavoro S. Magrini 5.000 1 anno 20-70
Master I Livello

Antitrust e Regolazioni dei Mercati M. Sebastiani 6.198 1 anno 20-50
Master di II Livello

Economia dello Sviluppo L. Paganetto 5.000 1-2 anni 12-40
e della Cooperazione Internazionale
Master di II Livello

Economia e Gestione dei Sistemi di Trasporto M. Sebastiani 6.198 1 anno 20-50
Master di II Livello

Economia e Gestione dello Sport S Cherubini 5.000 1 anno 13-50
Master di II Livello

Economia e Istituzioni P.L. Scandizzo 5.000 1 anno 1-2 anni 15-60
Master di II Livello 6.000 2 anni

Economia Europea e Finanza Internazionale M. Bagella 5.164 1 anno 10-40 
Master II Livello

Economia Internazionale G. Marini 5.000 1 anno 6-30
Master II Livello
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Denominazione Direttore Contributo Durata N° Iscrivibili

Innovazione e Management M. Meneguzzo 4.000 1 anno 15-35
nelle Amministrazioni Pubbliche
Master di II Livello

Consulenti del Lavoro S. Magrini 1.900 6 mesi 20-70
Corso Perfezionamento

Diritto Tributario Internazionale B. Santamaria 300 5 mesi* 20-50
Corso Perfezionamento

Economia e Gestione Sanitaria A. Donia Sofio 3.100 1 anno 20-60
Corso Perfezionamento

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Denominazione Direttore Contributo Durata N° Iscrivibili

Diritto di Famiglia P. Papanti 1.500 1 anno 15-70
Master di II Livello Pellettier

Discipline del Lavoro e Sindacali G. Perone 619,75 1 anno 15-75
e della Sicurezza Sociale
Master di II Livello

Giurisdizioni Internazionali U. Leanza 2.500 1 anno 20-60
Master II Livello

Introduzione al Diritto Tributario R. Lupi 5.000 1 anno 20-40
Professionale
Master di II Livello

Sistema Giuridico Romanistico, S. Schipani 400 2 anni 5-35 
Unificazione del Diritto e Diritto dell’Integrazione
Master di II Livello

Studi Penitenziari G. Pansini Convenzione 1 anno posti riservati
Master di II Livello riservati amm.

penitenziaria

Discipline Applicate al Diritto Penale G. Pansini 900 1 anno 45-80
Corso Perfezionamento

Mercati e Strumenti Finanziari. Aspetti E. Rossi 1.000 6 mesi 20-40
Economici e Giuridici e Profili Applicativi
Corso Perfezionamento

Obbligazioni Pecuniarie B.G. Carpino 400 6 mesi 20-30
Corso Perfezionamento

Tutela e Promozione dei Diritti Umani F. D’Agostino 800 1 anno 15-60
Corso Perfezionamento
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FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Denominazione Direttore Contributo Durata N° Iscrivibili

Ingegneria del Suono M. Salerno 2.000 1 anno 1-2 anni 20-60
Master I Livello 2.600 2 anni

Organizzazione Gestione Sviluppo D. Campisi 5.500 1 anno 1-3 anni max 35
delle Risorse Umane 1.000 ogni
(in collaborazione con la Facoltà di anno successivo
Lettere e Filosofia)
Master di I Livello

Reti e Tecnologie per l’e-Learning N. Blefari Melazzi 2.500 1 anno 70-80
Master di I Livello

Sistemi Avanzati di Comunicazione M. Ruggieri 5.500 1 anno 10-35 canale
E Navigazione Satellitare In aula 
Master di I Livello 10-100

canale web

Direzione dei Lavori e del Cantiere di C. Conforti 4.000 1 anno 20-35 
Restauro Architettonico e Archeologico
Master di II Livello

Ingegneria dei Sistemi a Rete L. Bianco 6.000 I anno+ 1-3 anni 20-70
Master di II Livello 1.000 ogni 

anno successivo 

Ingegneria dell’Impresa A. La Bella 6.400 + 1-3 anni 25-150
Master II Livello 1.500 ogni

anno successivo

Ingegneria per le G.N. Levialdi 6.200 + 1-3 anni 25-70
Pubbliche Amministrazioni 1.500 ogni
Master di II Livello anno successivo

Misure per la I.C.T. R. Lojacono 3.000 1 anno 10-30
Master di II Livello

Scienze e Tecnologie dei Sistemi Produttivi V. Tagliaferri 2.000 1 anno 10-50
Master II Livello

Tecnologie Informatiche per l’Impresa in Rete G. Iazeolla 6.000 I anno 1-3 anni 30-40 
Master di II Livello (8.000 se web) canale in aula

3.000 ogni anno 40-60 
successivo canale web

(4.000 se web)

Termofluidodinamica F. Gori 800 1 anno 2-20 
Master di II Livello

Trasmissione del Calore, Analisi Dinamica e F. Gori 800 1 anno 2-20
Controllo dei Sistemi Termomeccanici
Corso Perfezionamento
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Denominazione Direttore Contributo Durata N° Iscrivibili

Comunicazioni e Tecnologie per lo E. Zuanelli 5.000 1 anno 20-40
Sviluppo del Turismo e dei Beni Culturali
Master di I Livello

Cultura Alimentare e Enogastronomica G. Rotilio 4.000 1 anno 25-50
Master di I Livello

Esperto in Indicizzazione di R. Morelli 2.700 1 anno 30-60
Documenti Cartacei, Multimediali
ed Elettronici in Ambiente Digitale
Master di I Livello

Giornalismo e Comunicazione Pubblica A. Ferrara 9.600 Ind. 2 anni 10-30
Indirizzo Giornalismo Giornalismo ind. Giornalismo ogni indirizzo
Indirizzo Comunicazione Pubblica 3.000 Ind. 1 anno
Master di I Livello Com. Pubbl. ind. Comunicazione

Pubblica

Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi A. Ziino 1.000 2 anni 5-50
Master di I Livello

Organizzazione e Gestione della G. Spagnoletti 6.000 1 anno 25-40
Produzione Audiovisiva
Master di I Livello

Organizzazione e Promozione M. Faccioli da definire 1 anno 20-25
dei Sistemi Turistici Locali
Master di I Livello

Teoria e Tecnica della Comunicazione T. Griffero 4.000 1 anno 26-50
Estetica e Museale
Master di I Livello

Comunicazione Istituzionale F. S. Marini 3.000 1 anno 15-50
(in collaborazione con la Facoltà
di Giurisprudenza)
Master di II Livello

Letteratura e Informatica L. Unali 1.500 2 anni 5-30
Master di II Livello

Musealizzazione, Tutela, Valorizzazione M. Bonanno 3.000 2 anni 10-50 
dei Beni Archeologici
Master di II Livello

Problemi e Autori della Filosofia del ‘900 E. Baccarini 500 2 anni 10-50
Master di II Livello

La Didattica della Lingua F. Stok 650 1 anno 10-30
e della Letteratura Latina
Corso Perfezionamento

Modelli e Categorie E. Baccarini 300 1 anno 10-50 
della Filosofia Contemporanea
Corso Perfezionamento
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Denominazione Direttore Contributo Durata N° Iscrivibili

Assistente in Endoscopia Digestiva F. Pallone 2.100 2 anni 5-15
Master di I Livello

Disturbi della Postura e della Locomozione: G. Sancesario 2.500 1 anno 40-150 
Valutazione, Prevenzione e Terapia
Master di I Livello

Infermiere/a Ostetrico/a di Ricerca F. Pallone 2.100 2 anni 5-15
Master di I Livello

Infermieristica Area Pediatrica P. Rossi 1.800 2 anni 5-15
Master di I Livello

Infermieristica Clinica del Paziente Critico A.F. Sabato 2.100 2 anni 15-120 
Master di I Livello

Infermieristica Forense e Responsabilità G. Arcudi 2.100 2 anni 15-30
nel Governo Clinico
Master di I Livello

Infermieristica in Sanità Pubblica R. Alvaro 2.100 2 anni 10-20
Master di I Livello

Infermieristica Psichiatrica M. Zanasi 2.100 2 anni 15-60
Master di I Livello

La Compatibilità. Funzionalità e Sicurezza A. Bergamaschi 1.200 2 anni 15-30
Ambientale in Ambito Ospedaliero
Master di I Livello

Management della Prevenzione, Salute A. Bergamaschi 2.100 2 anni 20-40
e Sicurezza sul Lavoro
Master di I Livello 

Management Infermieristico per le A. Panà 2.100 2 anni 75-150
funzioni di Coordinamento
Master di I Livello

Medicine Naturali S.G. Condò 1.200 18 mesi 15-80
Master di I Livello

Metodologia dell’Allenamento e del Fitness A. Lombardo 2.000 1 anno 30-240
Master di I Livello

Nursing Care in Medicina Palliativa M. Dauri 1.800 2 anni 10-15 
Master di I Livello 

Personal Trainer: Presupposti Scientifici, D. Lauro 2.500 1 anno 20-40
Metodologie e Tecniche
Master di I Livello

Preparazione Fisica negli Sport di Squadra A.M. Ciarrapico 2.500 1 anno 20-40
Master di I Livello

Trasferimento Tecnologico in Biomedicina V. Colizzi 2.000 1-2-anni 10-20
per i Paesi Emergenti ed in Via di Sviluppo
(in collaborazione con la Facoltà di
Scienze MM.FF.NN.)
Master di I Livello
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Denominazione Direttore Contributo Durata N° Iscrivibili

Agopuntura Clinica R. Lauro 3.885 3 anni 5-25
Master di II Livello

Cardiologia Interventistica F.Romeo 3.000 1 anno 3-10
Master II Livello

Chirurgia Plastica Estetica del Distretto Facciale C.U. Casciani 5.000 2 anni 5-15
Master II Livello 2.500 per anno

Dermatologia Plastica S. Chimenti 2.000 20 mesi 10-40
Master di II Livello *attiv. II anno

Diagnostica Senologica G. Simonetti 4.000 2 anni 5-10 
Master di II Livello *attiv. II anno

Epidemiologia Applicata A. Panà 2.600 2 anni 5-8 
Master di II Livello

Implantoprotesi A. Barlattani 4.000 1 anno 15-40 
Master di II Livello

Istruttori per Programmi personalizzati P. Sinibaldi Salimei 3.000 2 anni 10-20
d’Allenamento di Tipo non Agonistico
Master di II Livello

Medicina Estetica R. Lauro 2.600 2 anni 15-40 
Master di II Livello

Medicina Palliativa A.F. Sabato 3.600 2 anni 10-15
Master di II Livello

Medicina Palliativa Territoriale M. Dauri 1.200 2 anni 10-15
Master di II Livello

Medicine non Convenzionali S.G. Condò 3.000 2 anni 15-80
Master di II Livello

Ortognatodonzia: Indirizzo teorico e P. Cozza Ind.Teorico 2 anni Ind. teorico
Indirizzo Clinico 6.000 8-30
Master di II Livello Ind. Clinico Ind. Clinico

10.000 5-8

Patologia e Chirurgia del Naso, dei Seni A. Di Girolamo 2.000 2 anni 10-20
Paranasali e del Massiccio Facciale *attiv. II anno
Master di II Livello

Psicologia Clinica e Cure Palliative A.F. Sabato 3.900 2 anni 10-15
Master di II Livello

Scienze delle Attività Sportive e del Fitness A. Lombardo 2.500 1 anno 30-120
Master di II Livello

Sperimentazione Clinica P. Di Francesco 1.000 1 anno 5-30
Master di II Livello

Tecniche Endovascolari G. Simonetti 4.000 2 anni 5-10
Master II Livello *attiv. II anno
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Denominazione Direttore Contributo Durata N° Iscrivibili

Ansia di Separazione e A. Troisi 1.200 6 mesi 25-50
Disturbi Psicopatologici correlati
Corso Perfezionamento

Bioetica R. Alvaro 1.200 1 anno 15-30
Corso Perfezionamento

Comunicazione nelle Strutture Ospedaliere P. Sbraccia 2.065 6 mesi 16-25
Corso Perfezionamento

Diagnosi e Trattamento dei Disturbi I.A. Rubino 1.200 6 mesi 15-50
Psichiatrici Resistenti
Corso Perfezionamento

Disturbo Bipolare: Diagnosi Differenziale A. Siracusano 1.200 6 mesi 25-50
e Terapia di Mantenimento
Corso Perfezionamento

Endocrinologia e Ormonoterapia Ginecologica E. Piccione 800 1 anno 15-30
Corso Perfezionamento

Infermiere/a Ostetrico/a di Sala Operatoria A.L. Gaspari 1.200 1 anno 30-60 
Corso Perfezionamento

Ipertermia Clinica G.M. Pigliucci 800 4 mesi 10-50 
Corso Perfezionamento

Laserchirurgia Estetica e Dermatologica V. Cervelli 2.100 1 anno 5-15
Corso Perfezionamento

Primo Episodio e Fenotipi della Schizofrenia A. Siracusano 1.200 6 mesi 15-30
Corso Perfezionamento

Tecniche Dialitiche G. Splendiani 1.200 1 anno 15-30
Corso Perfezionamento

Tecniche di Fisiopatologia Respiratoria e C. Saltini 1.200 1 anno 15-30
Riabilitazione Respiratoria
Corso Perfezionamento

Uroriabilitazione F. Micali 1.200 1 anno 15-30
Corso Perfezionamento

FACOLTÀ DI SCIENZE
Denominazione Direttore Contributo Durata N° Iscrivibili

Tecnologie Avanzate R. Messi 4.000 1-2 anni 12-25
di Comunicazione Interattiva
Master I Livello

Basi Fisiche e Tecnologie dell’Adroterapia R. Petronzio 3.100 1 anno 10-20
E della Radioterapia di Precisione
Master di II Livello

Tecniche Nucleari per Industria, F.V. Frazzoli 3.500 1 anno 3-10
Ambiente e Beni Culturali
Master di II Livello
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SCUOLA I.a.D.

Denominazione Direttore Contributo Durata N° Iscrivibili

Assistive Technology: Ausili per l’Utenza U. Tarantino 1.500 1 anno 100 reiterabili
Ampliata (DUA)
Master di I Livello

Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo P. Curatolo 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di I Livello

Epidemiologia dei Servizi Sanitari (EPS) A. Panà 1.500 1 anno 100 reiterabili
Master di I Livello

Natura e Scienza, Episteme e Didattica S. Cataudella 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di I Livello

Amministrazione Aziendale e Bilanci R. Lupi 2.500 1 anno 100 reiterabili
per Giuristi d’Impresa: Profili Civilistici
e Tributari del Bilancio (DIR)
Master di II Livello

Didattica della Lingua Inglese (ING) D. Guardamagna 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello

Didattica della Lingua Francese (FRA) J. Mai Mouniama 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello

Didattica della Lingua Italiana (ITA) R. Caputo 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello

Didattica della Lingua Latina (LAT) F. Stok 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello

Diritto dell’Unione Europea F. Castro 1.000 1 anno 100 reiterabili
e delle Migrazioni (IMA) G.M. Piccinelli
Master di II Livello R. Aluffi

Diritto Tributario  R. Lupi 2.500 1 anno 100 reiterabili
nei Rapporti Internazionali (TRB)
Master di II livello

Discipline Giuridiche ed Economiche (ECO) S. Bellomia 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello

E-Learning: Metodi, Tecniche F. Giannini 1.000 1 anno 100 reiterabili 
e Applicazione (ELE) A. Simone
Master di II Livello

Filosofia, logica e Storiografia E. Baccarini 1.000 1 anno 100 reiterabili
Didattica e Ricerca (FIL)
Master di II Livello

Geografia ed Identità del Territorio M. Faccioli 1.000 1 anno 100 reiterabili
nella nuova Didattica (GEO)
Master di II Livello

Il Novecento: Aspetti Storici F. Piva 1.000 1 anno 100 reiterabili
ed Economici (STO)
Master di II Livello
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Denominazione Direttore Contributo Durata N° Iscrivibili

Le infezioni in Odontoiatria (INF) L. Calabrese 1.500 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello A. Panà

A. Volpi

Le Culture Musicali del Novecento (MUS) A. Ziino 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello

Letteratura Inglese in Ambito Informatico L. Unali 1.000 1 anno 40-100 
e Multimediale reiterabili
Master di II Livello

L’Osteoporosi: Cause, Età di Insorgenza ed U. Tarantino 3.500 1 anno 100 reiterabili
Aspetti Ortopedici-Traumatologici (OST)
Master di II Livello

Numeri e Codici: Lezioni di Matematica (NUC) M. W. Baldoni, 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello C. Ciliberto e

G. M. Piacentini
Cattaneo

Professione Docente (DOC) D. Palomba 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello A. Simone

Scrittura, Letteratura e la Rete (LETT) R. Caputo 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello

Statistica. Lezioni di probabilità e C. Rossi 1.000 1 anno 100 reiterabili
Statistiche (PRO)
Master di II Livello

Storia del Pensiero Teologico (SPT) G. Salmeri 1.000 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello M. Sheridan

Terapia del Dolore (DOL) A. F. Sabato 1.500 1 anno 100 reiterabili
Master di II Livello G. Serafini

A. Gatti
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DOTTORATI DI RICERCA
Nel XX ciclo corrispondente all’a.a 2004/05, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha
attivato 65 corsi di Dottorato, di cui 4 di nuova istituzione, assicurando il finanziamento di 218
borse. Nel 2004 gli studenti di dottorato dell’ateneo sono stati 1070 in totale corrispondenti a
circa il 4% degli studenti complessivamente iscritti all’ateneo. Dei 389 studenti del XX ciclo, 218
(cioè il 56%) usufruiscono di una borsa di studio. Delle 218 borse complessivamente erogate nel
XX ciclo, 95 (cioè il 43%) sono concesse da enti esterni, mentre 123 (cioè il 57%) sono conces-
se dall’ateneo ricorrendo al finanziamento ministeriale e a risorse proprie. Dei 176 dottorandi
del XX ciclo che non usufruiscono di borsa, 37 pagano i contributi e 139 ne sono esonerati. Que-
ste cifre danno una misura dello sforzo che l’ateneo e i coordinatori dei programmi di dottora-
to stanno facendo per estendere l’offerta formativa a livello di dottorato. L’elevata percentuale
di borse concesse da enti esterni è un importante indicatore del successo finora ottenuto, ed è un
elemento essenziale per permettere la sopravvivenza dei programmi di dottorato a fronte della
perdurante incertezza circa il livello delle risorse di ateneo. Vanno comunque notate le forti dif-
ferenza tra le facoltà nella capacità di attirare borse esterne dovute in gran parte alla natura delle
discipline. Va sottolineato inoltre che il finanziamento di ateneo riguarda solo ed esclusivamen-
te le borse di studio concesse agli studenti. Per coprire le crescenti spese di funzionamento dei
dottorati vi sono solamente i fondi di ricerca messi generosamente a disposizione da alcuni
docenti e i contributi esterni. Rimane quindi ancora del tutto insoddisfatta l’esigenza, più volte
sottolineata dalla Commissione dottorati, di garantire stabili e adeguati fondi di funzionamento
di ateneo, essenziali per consentire l’auspicata crescita qualitativa dei programmi di dottorato.
Occorre peraltro riconoscere gli elementi di novità che la situazione attuale ha cominciato a pro-
durre. La rottura del cordone ombelicale con il Ministero e l’esigenza di assicurare comunque
risorse per la sopravvivenza dei dottorati sono salutari perché stanno costringendo molti pro-
grammi a riconsiderare le loro finalità, la loro organizzazione e le loro modalità di funziona-
mento, con effetti positivi sulla qualità della ricerca svolta e sugli sbocchi professionali dei dot-
torandi. Per quanto riguarda le finalità, si sta diffondendo la consapevolezza che un programma
di dottorato non può avere come solo obiettivo quello di produrre personale accademico con le
peculiari caratteristiche richieste dall’università italiana, ma deve invece puntare alla formazio-
ne di ricercatori in grado di operare con successo anche al di fuori dell’università italiana o dei
confini nazionali. Questo cambiamento di prospettiva è in parte facilitato dall’emergere di una
domanda di dottorandi da parte del settore privato e delle amministrazioni pubbliche. Per quan-
to riguarda l’organizzazione dei programmi di dottorato, è stato ormai quasi del tutto superato
il vecchio modello consortile, anche se stenta ancora ad affermarsi una nuova organizzazione dei
dottorati basata su programmi strutturati e sufficientemente ampi. Per quanto riguarda le moda-
lità di funzionamento, vanno apprezzati gli sforzi rivolti a integrare più strettamente i program-
mi di dottorato nell’attività dei dipartimenti e delle facoltà. 

DOTTORATO IN BANCA E FINANZA
Coordinatore
Prof. Alessandro Carretta

Sede amministrativa
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Economia - Dipartimento di studi eco-
nomico-finanziari e metodi quantitativi

Sedi consorziate
Università di Napoli “Parthenope”, Libera Università Internazionale di Studi Sociali - LUISS - di
Roma, Università dell’Aquila, Università di Cagliari, Università di Lecce, Università di Perugia,
Università di Roma “Tor Vergata”, Università di Roma Tre, Università di Sassari, Università di
Siena.
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DOTTORATO IN DIRITTO COMMERCIALE
Coordinatore
Prof. Giuseppe Santoni

Sede amministrativa
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Economia - Dipartimento di studi sul-
l’impresa

Sedi consorziate
Università di Napoli “Parthenope”, Libera Università Internazionale di Studi Sociali - LUISS - di
Roma, Università dell’Aquila, Università di Cagliari, Università di Lecce, Università di Roma
“Tor Vergata”, Università di Roma Tre, Università di Sassari, Università di Siena.

DOTTORATO IN DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Coordinatore
Prof. Sergio Magrini 

Sede amministrativa
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

DOTTORATO IN ECONOMETRIA ED ECONOMIA EMPIRICA
Coordinatore
Prof. Franco Peracchi

Sede amministrativa
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

DOTTORATO IN ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
Coordinatore
Prof. Michele Bagella 

Sede amministrativa
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Economia - Dipartimento di econo-
mia e istituzioni

Sede consorziata
LUISS Guido Carli

DOTTORATO IN ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE 
E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Coordinatore
Prof. Francesco Ranalli

Sede amministrativa
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Economia - Dipartimento di Studi sul-
l’impresa

Università convenzionate
LUISS Guido Carli e Università di Roma Tre
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DOTTORATO IN ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Coordinatore
Prof. Roberto Cafferata

Sede amministrativa
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Economia - Dipartimento di Studi sul-
l’Impresa

DOTTORATO IN ECONOMIA INTERNAZIONALE
Coordinatore
Prof. Giancarlo Marini

Sede amministrativa
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

DOTTORATO IN TEORIA ECONOMICA E ISTITUZIONI
Coordinatore
Prof. Luigi Paganetto

Sede amministrativa
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Economia - Dipartimento di Econo-
mia e Istituzioni

Sede consorziata
Università di Cassino

DOTTORATO INTERNAZIONALE IN LA TRADIZIONE EUROPEA DEL PENSIERO ECONOMICO
Responsabile per l’Università “Tor Vergata”
Prof.ssa Annalisa Rosselli

Sede amministrativa
Università degli Studi di Macerata

DOTTORATO DI RICERCA IN ANTICHITÀ CLASSICHE E LORO FORTUNA
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02, L-ANT/06, L-ANT/07, L-FIL-LET/05, M-STO/09

Collegio dei Docenti
P rof.ri BONANNO Maria Grazia, CASADIO Valerio, DETTORI Emanuele, GHISELLINI Elena,
LUCÀ Santo, PALMA Beatrice, PRETAGOSTINI Roberto, RALLO Antonia, ROCCO Giulia,
ROMEO Ilaria, AMBROGI Annare n a , H U N T E R R i c h a rd , M I R A L L E S C a r l e s , PA C E C r i s t i-
n a , R O S L E R Wo l f g a n g , T H I E R C Y P a s c a l , Z I M M E R M A N N B e rn h a rd .

Coordinatore
Prof. Maria Grazia Bonanno - Tel. 06.7259.5093/5066 - e-mail: emanuele.dettori@uniroma2.it
Dipartimento: Antichità e Tradizione Classica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/anti.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN ASTRONOMIA
Settore scientifico-disciplinare: FIS/05

Collegio dei Docenti
Prof.ri BALBI Amedeo, BERRILLI Francesco, BUONANNO Roberto, CAVALIERE Alfonso,
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COCCIA Eugenio, EGIDI Alberto, NATOLI Paolo, PIZZELLA Guido, PUCACCO Giuseppe,
VAGNETTI Fausto, VITTORIO Nicola.

Coordinatore
Prof. Roberto Buonanno - Tel. 06.94286410
e-mail: buonanno@roma2.infn.it buonanno@coma.mporzio.astro.it
Dipartimento: Fisica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/ast.htm
www.fisica.uniroma2.it/dottorato/astronomia/index.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN AUTONOMIA INDIVIDUALE E AUTONOMIA COLLETTIVA
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01, IUS/07

Collegio dei docenti
Prof.ri CARPINO Brunetto Guido, D’ANDREA Antonella, DELLA ROCCA Giada, DI CIOM-
MO Francesco, GAZZONI Francesco Maria, MARINI Renato, MORACE PINELLI Arnaldo,
PAPANTI PELLETIER Paolo, PERONE Giancarlo, PROSPERETTI Giulio, SCOGNAMIGLIO
Claudio, SCOZZAFAVA Oberdan Tommaso, VALLEBONA Antonio.

Coordinatore
Prof. Paolo Papanti Pelletier
Tel. 06.7259.3436/2407/2416/3418 - e-mail: papanti@juris.uniroma2.it
Dipartimento: Diritto e Procedura Civile
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/aut.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN BANCA E FINANZA
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11

Collegio dei docenti
Prof.ri AGUIARI Roberto, BOSCIA Vittorio, CARRETTA Alessandro, COMANA Mario, DE
ANTONI Francesco, FILOTTO Umberto, MARCHETTI Pietro, MORI Margherita, MORO
Ornella, NADOTTI Loris Lino Maria, PIN Antonio, PORZIO Claudio, PREVIATI Daniele
Angelo, QUARTA Fabrizio.

Coordinatore
Prof. Alessandro Carretta - Tel. 06.7259.5930/1/21 - e-mail: alcarr@tin.it
Dipartimento: Studi Economico-Finanziari e Metodi Quantitativi
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/ban.htm
www.economia.uniroma2.it/laureati/bancafinanza/postlaurea/dottorato/index.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
Settore scientifico-disciplinare: BIO/10, BIO/11, E02B

Collegio dei docenti
Prof.ri ASCOLI MARCHETTI Franca, AVIGLIANO Luciana, CILIBERTO Gennaro, COLET-
TA Massimiliano, DESIDERI Alessandro, FINAZZI AGRÒ Alessandro, GUERRIERI Pietro,
MELINO Gennaro, PACI Maurizio, RICCI Giorgio, ROSATO Nicola, SANTUCCI Roberto,
COHEN Gerry, COHEN Paul, KNIGHT RICHARD A., NICOTERA Pierluigi.

Coordinatore
Prof. Alessandro Finazzi Agrò - Tel. 06.7259.6976 - e-mail: gerry.melino@uniroma2.it
Dipartimento: Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/mol.htm
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DOTTORATO DI RICERCA IN BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE
Settore scientifico-disciplinare: BIO/18, BIO/01, BIO/10, BIO/09, BIO/11, BIO/04, BIO/06

Collegio dei docenti
Prof.ri ADUCCI Patrizia, AMALDI Francesco, BAGNI Claudia, BATTISTONI Andrea, CANI-
NI Antonella, CANNATA Stefano Maria, CASTAGNOLI Luisa, CESARENI Giovanni, CIRIO-
LO Maria Rosa, FALCONI Mattia, FILONI Sergio, FREZZA Domenico, GHIBELLI Lina,
GONFLONI Stefania, HELMER CITTERICH Manuela, LO BELLO Mario, LORENI Fabrizio,
LULY Paolo, MALASPINA Patrizia, PAOLOZZI Luciano, PIACENTINI Mauro, RAGNINI
Antonella, ROSSI Luisa, ROTILIO Giuseppe, RUFINI Stefano, SANTORO Maria Gabriella,
DIEDERICH Marc, CECCONI Francesco.

Coordinatore
Prof. Giovanni Cesareni - Tel. 06.7259.4315/4305 - e-mail: cesareni@uniroma2.it
Dipartimento: Biologia
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/bio.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ED ECOLOGIA
Settore scientifico-disciplinare: BIO/01, BIO/02, BIO/05, BIO/06., BIO/07, BIO/08, BIO/18,
BIO/19

Collegio dei docenti
Prof.ri ALBERTANO Patrizia Beatrice, CARCHINI Gianmaria, CESARONI Donatella, FORNI
Cinzia, IODICE Carla, MODIANO Guido, RICKARDS Olga, RIZZONI Marco, SBORDONI
Valerio, SCARDI Michele, TERRENATO Luciano, PUDDU Alberto.

Coordinatore
Prof. Luciano Terrenato - Tel. 06.7259.4320 - e-mail: terrenato@uniroma2.it
Dipartimento: Biologia
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/evo.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE
(EX MEDICINA DI LABORATORIO)
Settore Scientifico-disciplinare: BIO/12, MED/07, MED/05, MED/03

Collegio dei docenti
Prof.ri BERNARDINI Sergio, BOTTA Annalisa, CORTESE Claudio, DESSÌ Maria Rita, FAVAL-
LI Cartesio, FEDERICI Giorgio, FEDERICI Massimo, GRELLI Sandro, LO BELLO Mario, LO
COCO Francesco, PORZIO Ottavia, SANGUIGNI Valerio, SANTORO Luigi, ZENOBI Ros-
sella, ZINNO Francesco, KRANENDOK Michel, VERMEULE Nico, BARBETTI Fabrizio,
PASTORE Anna, PIEMONTE Fiorella.

Coordinatore
Prof. Giorgio Federici - Tel. 06.20902261 - e-mail: giorgio.federici@uniroma2.it
Dipartimento: Medicina Interna
Indirizzo Web: www.uniroma2.it/dottorato/lab.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN CULTURA E TERRITORIO
Settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01, M-GGR/02, M-STO/06., M-STO/01, L-ANT/10,
SECS-P/12

Collegio dei docenti
Prof.ri CAROCCI Alessandro, FABBRI Marco, FACCIOLI Marina, FELISINI Daniela, MAS-
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SENZIO Marcello, MORELLI Roberta, POLICA Sante, RICCI Andreina, SALVATORI Franco,
FABRE Daniel, TEISSEYRE-SALLMANN Line.

Coordinatore
Prof. Franco Salvatori - Tel. 06.7259.5030 - e-mail: salvatori@lettere.uniroma2.it
Dipartimento: Storia
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/cul.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO COMMERCIALE
Settore scientifico-disciplinare: IUS/04

Collegio dei docenti
Prof.ri BRIOLINI Federico, CABRAS Giovanni Angelo D., CASTELLANO Michele, CIRENEI
Maria Teresa, GAMBINO Agostino, GIAMPAOLINO Carlo Felice, MARASA’ Giorgio, OLI-
VIERI Gustavo, SANTONI Giuseppe, SERRA Antonio, SPADA Paolo, CHIOMENTI Filippo,
CORAPI Diego, FARENGA Luigi, FERRO LUZZI Paolo, FORTUNATO Sabino, GIANNELLI
Gianvito, IBBA Carlo, LIBONATI Berardino, TERRANOVA Giuseppe.

Coordinatore
Prof. Giuseppe Santoni - Tel. 06.7259.5827 - e-mail: santoni@economia.uniroma2.it
Dipartimento: Studi sull’Impresa
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/com.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11

Collegio dei docenti
Prof.ri BETTINI Maria Novella, CLARIZIA Angelo, DONIA SOFIO Amalia, FRANCHINI
Claudio, LUCIANELLI Giovanna, MAGRINI Sergio, PESSI Roberto, PIZZUTI Paolo, PRE-
ZIOSO Maria, SIGILLÒ MASSARA Giuseppe, PILEGGI Antonio, BATTISTI Anna Maria, PIE-
TERS Danny.

Coordinatore
Prof. Sergio Magrini - Tel. 06.7259.5832/5805 - e-mail: cassar@economia.uniroma2.it
sergio.magrini@flashnet.it
Dipartimento: Studi sull’Impresa
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/lav.htm
www.economia.uniroma2.it/laureati/dottorato_del_lavoro.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO
Settore scientifico-disciplinare: IUS/10, IUS/09 (diritto amministrativo e istituzioni di diritto pub-
blico), IUS/11 (diritto canonico ed ecclesiastico), IUS/08 (diritto costituzionale e regionale),
IUS/13 (diritto internazionale e comunitario), IUS/17, IUS/16 (diritto penale e procedura pena-
le), IUS/06 (diritto della navigazione)

Collegio dei docenti
Prof.ri ANZON Adele, CARUSO Francesco, D’ATENA Antonio, FERRAIOLI Marzia, FRAN-
CHINI Claudio, GROSSI Pierfrancesco, LEANZA Umberto, MARINI Francesco Saverio,
MILANO Gian Piero Giuseppe, MIRABELLI Cesare, PANSINI Gustavo, PICOZZA Eugenio,
PUGLIESE Francesco, SCORDAMAGLIA Vincenzo, STANCANELLI Giuseppe, TURCO Elda.
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Coordinatore
Prof. Pierfrancesco Grossi - Tel. 06.7259.2469/70 - e-mail: dott.pubblico@juris.uniroma2.it
Dipartimento: Diritto Pubblico
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/pub.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMETRIA ED ECONOMIA EMPIRICA
(EX ECONOMETRIA APPLICATA)
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/05

Collegio dei docenti
Prof.ri ACCARDI Luigi, ARBIA Giuseppe, BARTOLUCCI Francesco, BORRA Simone, CEN-
TONI Marco, CUBADDA Gianluca, GIOVANNINI Enrico, GUISO Luigi Cesare G., LIPPI
Marco, LUPI Claudio, MARINUCCI Domenico, MONTE Roberto, PERACCHI Franco, REI-
CHLIN Pietro, ROCCI Roberto, TESSITORE Maria Elisabetta, BOLDRIN Michele, CLE-
MENTI Gianluca, JONES Larry.

Coordinatore
Prof. Franco Peracchi - Tel. 06.7259.5934 - e-mail: franco.peracchi@uniroma2.it
Dipartimento: Studi Economico-Finanziari e Metodi Quantitativi
Indirizzo Web: www.uniroma2.it/dottorato/app2.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI 
E DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01

Collegio dei docenti
P rof.ri ACCARDI Luigi, BAGELLA Michele, BECCHETTI Leonardo, CACCIAFESTA Fabrizio,
COPPINI Sergio Maria, DI CAGNO Daniela Te resa, DI GIORGIO Giorgio, LO CASCIO Mart i-
no, MULINO Marcella, PIGA Gustavo, ROSSI Enzo, HASAN I f t e k h a r, S A N T O M E R O A n t h o n y,
B A R O N E , E m i l i o , M A RTINO Antonio, M A S E R A R a i n e r, ROSSI S a l v a t o re .

Coordinatore
Prof. Michele Bagella
Tel. 06.7259.5719/20 - e-mail: bagella@uniroma2.it dottoratoEIMMF@economia.uniroma2.it
Dipartimento: Economia e Istituzioni
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/eco.htm - www.economia.uniroma2.it/

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE
E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 SECS-P/08 SECS-P/10

Collegio dei docenti
Prof.ri CAVALIERI Enrico, CHIRICO Antonio, D’ALESSIO Lidia, FONTANA Franco, FRAN-
CHINI Claudio, HINNA Luciano, LUCIANELLI Giovanna, MAGISTRO Angela, MECHELLI
Alessandro, MENEGUZZO Marco, PANICCIA Paola, RANALLI Francesco, REY Guido, SAR-
CONE Salvatore, SFORZA Vincenzo, CESARI Giorgio, TRAVERSA Giuseppe.

Coordinatore
Prof. Francesco Ranalli - Tel. 06.7259.5820 - e-mail: Ranalli@economia.uniroma2.it
Dipartimento: Studi sull’Impresa
Indirizzo Web: www.uniroma2.it/dottorato/azi.htm
www.economia.uniroma2.it/DEGAP
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DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10

Collegio dei docenti
Prof.ri BENASSI Mario, CAFFERATA Roberto, CARLESI Glauco, CAVALIERI Enrico, CER-
RUTI Corrado, CHERUBINI Sergio, DECASTRI Maurizio, FAZZARI Amalia Lucia, FONTA-
NA Franco, GAETANO Alessandro, GALLINARO Silvana, GATTI Corrado, GIORGETTI
Giorgio, GOLINELLI Maria, PEPE Cosetta, SCAFARTO Teresiano, HINTERHUBER Hans,
STANWORTH John, CIBIN Renato, CICERCHIA Annalisa. 

Coordinatore
Prof. Roberto Cafferata - Tel. 06.7259.5818 - e-mail: cafferata@economia.uniroma2.it
Dipartimento: Studi sull’Impresa
Indirizzo Web: www.uniroma2.it/dottorato/imp.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01, SECS-P/02

Collegio dei docenti
Prof.ri MARINI Giancarlo, MESSORI Marcello, PIERSANTI Giovanni, ROSSELLI Annalisa,
ROSSI Mariacristina, SENESI Pietro, TONIOLO Giovanni, FAINI Riccardo, QUINTIERI
Beniamino, VECCHI Giovanni DEIDDA Luca, HARRIS Laurence, PANETTA Fabio, SCARA-
MOZZINO Pasquale, TRIONFETTI Federico.

Coordinatore
Prof. Giancarlo Marini - Tel. 06.7259.5725 - e-mail: monica.sgarlata@uniroma2.it
Dipartimento: Economia e Istituzioni
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/int.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN ELETTRONICA QUANTISTICA E PLASMI
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01, FIS/06., FIS/03

Collegio dei docenti
Prof.ri ATZENI Stefano, BELLECCI Carlo, CORNOLTI Fulvio, ERMINI Anita, FERRANTE
Gaetano, GIAMMANCO Francesco, MARTELLUCCI Sergio, MARTINO Maurizio, PETRO-
CELLI Giovanni, QUARTIERI Joseph, SIBILIA Concetta 

Coordinatore
Prof. Carlo Bellecci - Tel. 06.7259.7209 - e-mail: bellecci@uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria dell’Impresa
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/qua.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN EMATOLOGIA
Settore scientifico-disciplinare: MED/15

Collegio dei docenti
Prof.ri AMADORI Sergio, ARCESE William, BUCCISANO Francesco, CANTONETTI Maria,
CIMINO Giuseppe, CUDILLO Laura, DE FABRITIIS Paolo, LO COCO Francesco, PICARDI
Alessandra, VENDITTI Adriano. 

Coordinatore
Prof. Sergio Amadori - Tel. 06.5914745 - e-mail: mc7673@mclink.it
Dipartimento: Biopatologia e Diagnostica per Immagini
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/ema.htm
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DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA
Settore scientifico-disciplinare: M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M09A

Collegio dei docenti
Prof.ri BRANCACCI Aldo, CARSETTI Arturo, CRISTIANI Marta, DALMASSO Gianfranco,
DE VITIIS Pietro, DOTTORI Riccardo, FERRARI Massimo Carlo, GIGLIOTTI Gianna, PER-
NIOLA Mario, CAVALLARI Giovanna, BENOIST Jocelyn, Cesa Claudio, ISNARDI PARENTE
Margherita.

Coordinatore
Prof. Aldo Brancacci - Tel. 06.72595161 - e-mail: aldobrancacci@yahoo.it
Dipartimento: Ricerche Filosofiche
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/fil.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/07

Collegio dei docenti
Prof.ri ANDREANI Carla, BALZAROTTI Adalberto, BERNABEI Rita, BIANCHI Massimo,
DEL SOLE Rodolfo, DI CIACCIO Anna, MORANTE Silvia, PICOZZA Piergiorgio, ROSSI
Giancarlo, SAGNOTTI Augusto SEGRE Sergio. 

Coordinatore
Prof. Piergiorgio Picozza - Tel. 06.7259.4576 - e-mail: picozza@roma2.infn.it
Dipartimento: Fisica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/fis.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN FISIOLOGIA DEI DISTRETTI CORPOREI
Settore scientifico-disciplinare: BIO/09, BIO/10, MED/09, MED/13, MED/49

Collegio dei docenti
P rof.ri CANDELORO Nicola, D’ORAZIO Nicolantonio, DE LORENZO Antonino, DI DANIE-
LE Nicola Giacomo, IACOPINO Leonardo, LUNARDI Pierpaolo, TAGLIABUE Anna, TA R A N-
TINO Umberto, Volpe Stella Lucia, BOULIER A l a i n ,D E U R E N B E R GP a u l , FA I N AM a rc e l l o ,S A R-
D I N H A L u i s , S I A N I Vi n c e n z o , VAN LOAN M a rt a , WA N G J a k e .

Coordinatore
Prof. Antonino De Lorenzo - Tel. 06.7259.6415 - e-mail: delorenzo@uniroma2.it
Dipartimento: Neuroscienze
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/fisi.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN FISIOPATOLOGIA SPERIMENTALE
S e t t o re scientifico-disciplinare: FIS/07, MED/11, MED/04, MED/09, MED/13, BIO/12,
MED/12, MED/10, MED/23
Il dottorato di ricerca è suddiviso in tre indirizzi:
Metabolico; Cardiovascolare; Infiammazione Mucosale

Collegio dei docenti
Prof.ri BALDONI Francesco, BIANCONE Livia, CAPRIA Ambrogio, CHIARIELLO Luigi, DE
NARDO Domenico, DI COLA Giovanni, DI NARDO Paolo, DONADEL Giulia, FEDERICI
Giorgio, FEDERICI Massimo, FONTANA Luigi, FRANCONI Cafiero, FUSCO Angelo, GUER-
RISI Maria Giovanna, IACOPINO Leonardo, LAURO Davide, LAURO Renato, MARINI



D O T T O R ATI DI RICERCA

108

Maria Adelaide, MILITO Giovanni, MONTELEONE Giovanni, PALLONE Francesco, PAL-
MIERI Giampiero, PAONE Francesco Maria, ROGLIANI Paola, ROMEO Francesco, SALTINI
Cesare, SBRACCIA Paolo, STROPPA Italo, SCHREIBER Stefen. 

Coordinatore
Prof. Renato Lauro - Tel. 06.7259.6535 - e-mail: lauro@uniroma2.it federicm@uniroma2.it
Dipartimento: Medicina Interna
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/spe.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN GEOINFORMAZIONE
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/06., ICAR/20, ING-INF/02, ING-INF/03, S04A

Collegio dei docenti
Prof.ri BARDATI Fernando, DEL FRATE Fabio, FERRAZZOLI Paolo, GALATI Gaspare,
GUERRIERO Leila, IOANNILLI Maria, LEONARDI Mauro, MARROCCO Gaetano, MAR-
SELLA Maria Antonietta, NALDI Maurizio, SCHIAVON Giovanni, SOLIMINI Domenico.

Coordinatore
Prof. Domenico Solimini - Tel. 06.7259.7423 - e-mail: solimini@disp.uniroma2.it
Dipartimento: Informatica, Sistemi e Produzione
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/geoi.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN IMMUNOLOGIA
Settore scientifico-disciplinare: MED/04

Collegio dei docenti
Prof.ri BALDINI Patrizia, BARNABA Vincenzo, BENINATI Simone, BONMASSAR Enzo,
COLIZZI Vittorio, DORIA Gino, FIORILLI Massimo, FOTI Maria, FRAZIANO Maurizio,
LORENI Fabrizio, MASALA Cesare, MATTEI Maurizio, MODIANO Guido, SPINEDI Ange-
lo, PIOLI Claudio.

Coordinatore
Prof. Gino Doria - Tel. 06.30483619 - 06.7259.4242 - e-mail: doriag@uniroma2.it
Dipartimento: Biologia
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/imm.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN INFORMATICA E INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE
Settore Scientifico-disciplinare: ING-INF/04, ING-INF/05

Collegio dei docenti
Prof.ri ANGELACCIO Michele, BOVET Daniel Pierre, CANTONE Giovanni, DE NITTO Vit-
toria, GRASSELLI Osvaldo Maria, GRASSI Vincenzo, IAZEOLLA Giuseppe, ITALIANO Giu-
seppe Francesco, MENINI Laura, NICOSIA Salvatore, TORNAMBÈ Antonio, TUCCI Salvato-
re, VALIGI Paolo, ZACCARIAN Luca.
Coordinatore
Prof. Daniel Pierre Bovet - Tel. 06.7259.7389 - e-mail: bovet@uniroma2.it
Dipartimento: Informatica, Sistemi e Produzione
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/info.htm
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DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA AMBIENTALE
Settore scientifico-disciplinare: ICAR03, ICAR02, ICAR01, MED/42

Collegio dei docenti
Prof.ri BACIOCCHI Renato, CINQUE Giuseppina Enrica, DIVIZIA Maurizio, GAVASCI Rena-
to, LOMBARDI Francesco, LUBELLO Claudio, SAMMARCO Paolo, SILVAGNI Guglielmo,
SIRINI Piero, STROLLO Rodolfo Maria. 

Coordinatore
Prof. Renato Gavasci - Tel. 06.7259.7085 - e-mail: gavasci@ing.uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria Civile
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/ambi.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22, ING-IND/21, ING-IND/16

Collegio dei docenti
Prof.ri BIANCO Alessandra, COSTANZA Girolamo Antonio Sergio, GUSMANO Gualtiero,
MISSORI Severino, MONTANARI Roberto, MONTESPERELLI Giampiero, NANNI France-
sca, SANTO Loredana, TAGLIAFERRI Vincenzo, TATA Maria Elisa, JILT Siestma. 

Coordinatore
Prof. Roberto Montanari - Tel. 06.7259.7182 - e-mail: robertomontanari@uniroma2.it
Dipartimento: Scienze e Tecnologie Chimiche
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/mate.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI MICROSISTEMI
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01, FIS/03, ING-IND/21, ING-IND/34, ING-INF/01, FIS/07

Collegio dei docenti
Prof.ri BALESTRINO Giuseppe, DARIO Paolo, FALCONI Christian, MARINELLI Marco,
MILANI Enrico, PALLADINO Libero, SAGGIO Giovanni, TUCCIARONE Aldo, LASCHI
Cecilia, MENCIASSI Arianna, PAOLETTI Antonio. 

Coordinatore
Prof. Aldo Tucciarone - Tel. 06.7259.7219 - 06.2025535 - e-mail: tucciarone@uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria Meccanica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/mic.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI SENSORIALI E DI APPRENDIMENTO
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01, ING-INF/04, ING-IND/31

Collegio dei docenti
Prof.ri BONAIUTO Vincenzo, D’AMICO Arnaldo, DI NATALE Corrado, LUGLI Paolo,
MARINO Riccardo, PETTERNELLA Massimiliano, SALERNO Mario, SANTOSUOSSO Gio-
vanni Luca, SARGENI Fausto, TOMEI Patrizio. 

Coordinatore
Prof. Riccardo Marino - Tel. 06.7259.7412 - e-mail: marino@eln.uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria Elettronica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/app.htm
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DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELLE STRUTTURE E GEOTECNICA
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/08, ICAR/09, ICAR/07

Collegio dei docenti
Prof.ri BISEGNA Paolo, COMO Mario, DEL PIERO Gianpietro, GRIMALDI Antonio, LANNI
Giorgio, LEONARDI Angelo, MACERI Franco, MUSSO Antonino, PODIO GUIDUGLI Paolo,
VIGGIANI Giulia, FRE’MOND Michel.

Coordinatore
Prof. Franco Maceri - Tel. 06.7259.7091 - e-mail: maceri@ing.uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria Civile
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/str.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
E MICROELETTRONICA
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01, ING-INF/03

Collegio dei docenti
Prof.ri BARTOLUCCI Giancarlo, BELLINI Armando, BETTI Silvello, BIANCHI Giuseppe,
BLEFARI MELAZZI Nicola, CIANCA Ernestina, DETTI Andrea, DI CARLO Aldo, LIMITI
Ernesto, LOJACONO Roberto, MAZZENGA Franco, RUGGIERI Marina, SALMERI Marcel-
lo, SALSANO Stefano Domenico, VATALARO Francesco. 

Coordinatore
Prof. Nicola Blefari Melazzi - Tel. 06.7259.7501 - e-mail: blefari@uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria Elettronica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/tel.htm
www.eln.uniroma2.it/webelind/dottorato.html

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELL’ENERGIA-AMBIENTE
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10, ING-IND/08

Collegio dei docenti
Prof.ri BELLA Gino, COPPA Paolo, CORASANITI Sandra, CORDINER Stefano, FEOLA Mas-
simo, GORI Fabio, NINO Enrico, ROCCO Vittorio, SPENA Angelo, GOLDSTEIN Richard
J., MAYINGER Franz, TARNAWSKI Vlodek, VAN STEENHOVEN Anton, WOREK William. 

Coordinatore
Prof. Fabio Gori - Tel. 06.7259.7129 - e-mail: termo3@virgilio.it
Dipartimento: Ingegneria Meccanica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/amb.htm
www.termofluidodinamica.it - www.energetica-termofluidodinamica.com

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35

Collegio dei docenti
Prof.ri ALBINO Vito, BELLANDI Giuseppe, BIANCO Lucio, CAMPI Cinthia, CAPUTO
Mauro, CORTI Eugenio, D’ANGELO Ciriaco Andrea, DIOGUARDI Gianfranco, GIORDANI
Stefano, LA BELLA Agostino, LEVIALDI GHIRON Nathan, MANCUSO Paolo, NUZZOLO
Agostino, RAFFA Mario, RICCIARDELLI Salvatore, ZOLLO Giuseppe, GARAVELLI Achille
Claudio, ABRAMO Giovanni, CONFESSORE Giuseppe.
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Coordinatore
Prof. Agostino La Bella - Tel. 06.7259.7362
e-mail: labella@disp.uniroma2.it dangelo@disp.uniroma2.it
Dipartimento: Informatica, Sistemi e Produzione
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/ges.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA EDILE: ARCHITETTURA E COSTRUZIONE
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/10, ICAR/18, ICAR/14

Collegio dei docenti
Prof.ri CAPOMOLLA Rinaldo, CASCIATO Maristella, CONFORTI Claudia, D’AMELIO
Maria Grazia, GRECO Claudio, IORI Tullia, LUCCHINI Flaminio, PORETTI Sergio, RAMAZ-
ZOTTI Luigi, SAGGIORO Carla, STUCCHI Silvano, VITTORINI Rosalia. 

Coordinatore
Prof. Sergio Poretti - Tel. 06.7259.7031 - e-mail: poretti@uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria Civile
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/edi.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN ITALIANISTICA
Settore scientifico-disciplinare: L12A, L12B, L11A, L12C

Collegio dei docenti
Prof.ri ACCAME Maria, BELLAZZI MONZA Giovanna, CAPUTO Lazzaro, CASSATA Lette-
rio, CHIODO Carmine Nicola, DI FONZO Giulio, GAREFFI Andrea, IOVINE Francesco,
LARDO Cristiana, MANICA Raffaele, MARRONI Sergio, PIERANGELI Fabio, RAFFAELLI
Sergio, SALINA BORELLO Rosalma, GUTHMUELLER Bodo, IANNUCCI Amilcare, A., JAM-
ROZIK Elzbieta, PERTILE Lino, PUCHNER Walter, SANTERAMO Donato, SUVIN Darko,
VALESIO Paolo

Coordinatore
Prof. Andrea Gareffi - Tel. 06.7259.5145 - e-mail: gareffi@lettere.uniroma2.it
Dipartimento: Studi filologici, linguistici e letterari
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/ita.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/10,
L-LIN/11, L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/21

Collegio dei docenti
Prof.ri CATALANO Gabriella, CHIUSAROLI Francesca, DE MICHELIS Cesare, FATTORI
Anna, GUARALDO Enrico, GUARDAMAGNA Daniela, MARCIALIS Nicoletta, SECCI Emi-
lia (Lia), UNALI Domenicangela Lina, CICCARINI Marina, MOSCOVICH Wolf.

Coordinatore
Prof. Cesare De Michelis - Tel. 06.7259.5117 - e-mail: demichelis@lettere.uniroma2.it
Dipartimento: Studi filologici, linguistici e letterari
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/lingue.htm
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DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA
Settore scientifico-disciplinare: MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06.,
MAT/07, MAT/08, MAT/09

Collegio dei docenti
Prof.ri BELLETTINI Giovanni, CANNARSA Piermarco, CARAMELLINO Lucia, CILIBERTO
Ciro, LIVERANI Carlangelo, NACINOVICH Mauro, OLIVIERI Enzo, PARESCHI Giuseppe,
PODIO GUIDUGLI Paolo, ROBERTS John Elias, SCHOOF Renatus Johannes, SINESTRARI
Carlo, STRICKLAND Elisabetta TARANTELLO Gabriella.

Coordinatore
Prof. Mauro Nacinovich - Tel. 06.7259.4651 - e-mail: nacinovi@mat.uniroma2.it
Dipartimento: Matematica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/matem.htm
www.mat.uniroma2.it/-dot/pagina2.html

DOTTORATO DI RICERCA IN MATERIALI PER L’AMBIENTE E L’ENERGIA
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22, CHIM/07, CHIM/06., CHIM/03

Collegio dei docenti
Prof.ri ANTONUCCI Pier Luigi, CAROTTA Maria Cristina, DI BARTOLOMEO Elisabetta, DI
VONA Maria Luisa, INNOCENZI Plinio, LICOCCIA Silvia, LORENZELLI Vincenzo, POLI-
NI Riccardo, TRAVERSA Enrico, TROMBETTA Marcella, AONO Hiromichi, KNAUTH Phi-
lippe, MASSIANI Yvan, NAKAI Kiyomichi, SADAOKA Yoshihiko, SIGMUND Wolfgang, TA-
NAKA Toshiro, WACHSMAN Eric, YAHIRO Hidenori, YAMASHITA Hiroshi.

Coordinatore
Prof. Enrico Traversa - Tel. 06.7259.4492 - e-mail: traversa@uniroma2.it
Dipartimento: Scienze e Tecnologie Chimiche
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/ene.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN MEDICINA PRENATALE
Settore Scientifico-disciplinare: MED/40

Collegio dei docenti
Prof.ri ARDUINI Domenico, BOFFO Vittorio, CALUGI Albert,o DE LORENZO Antonino,
EXACOUSTOS Caterina, FERRAZZI Enrico Maria, PIETROPOLLI Adalgisa, SABATO Ales-
sandro Fabrizio, TODROS Tullia, VALENSISE Herbert Carmelo C., BAGOLAN Pietro, BER-
GHELLA Vincenzo, CAIONE Paolo, DE GENNARO Mario, NICOLAIDES Kypros, PASQUI-
NI Luciano, SOHN Christof.

Coordinatore
Prof. Domenico Arduini - Tel. 06.6837416 - e-mail: arduini@uniroma2.it
Dipartimento: Chirurgia
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/pre.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN METODOLOGIE IN MEDICINA PREVENTIVA E TERAPIA
Settore scientifico-disciplinare: MED/17, MED/12, MED/42, SECS-P/902

Collegio dei docenti
Prof.ri ANDREONI Massimo, ANGELICO Mario, BAIOCCHI Leonardo, BERGAMINI Alber-
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to, BRENNA Antonio, DEMIN Flavio, FARINON Attilio Maria, FRANCO Elisabetta, PANA’
Augusto, RIGGIO Oliviero, ROCCHI Giovanni, VOLPI Antonio, CUTTINI Maria.

Coordinatore
Prof. Giovanni Rocchi - Tel. 06.2020799 - 7259.6875
e-mail: rocchi@uniroma2.it angelico@uniroma2.it
Dipartimento: Sanità Pubblica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/met.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN MICROBIOLOGIA MEDICA E IMMUNOLOGIA
(EX IMMUNOMICROBIOLOGIA MEDICA)
Settore Scientifico-disciplinare: MED/07, BIO/14, BIO/11, MED/04

Collegio dei docenti
P rof.ri AQUARO Stefano, CALIÒ R a ffaele, DEL GOBBO Vera, DI FRANCESCO Paolo, ERBA
Fulvio, GARACI Enrico, MACCHI Beatrice, PALAMARA Anna Te resa, PERNO Carlo Federico,
PICA Francesca, SINIBALDI Paola, BALZARINI J a n , B E L A R D E L L I F i l i p p o , C A S S O N E A n t o-
n i o , E N S O L I B a r b a r a , G E S S A N I S a n d r a , K A R L S S O N A n n a , S O N N E R B O R G A n d e r s , V E L L A
S t e f a n o .

Coordinatore
Prof. Enrico Garaci - Tel. 06.7259.6566/6552 - e-mail: cf.perno@med.uniroma2.it
Dipartimento: Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/micr.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN NEUROSCIENZE
Settore scientifico-disciplinare: MED/25

Collegio dei docenti
Prof.ri BERNARDI Giorgio, CALABRESI Paolo, FRAIOLI Bernardo, LACQUANITI Francesco,
MARCIANI Maria Grazia, MERCURI Nicola Biagio, RODA Luigi Giorgio, TANCREDI Virgi-
nia, TRABUCCHI Marco, CALISSANO Pietro. 

Coordinatore
Prof. Giorgio Bernardi - Tel. 06.20903119 e-mail: calabrese@med.uniroma2.it
Dipartimento: Neuroscienze
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/neu.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN NEUROPSICOENDOCRINOLOGIA
DELLA RIPRODUZIONE E SESSUALITÀ
Settore scientifico-disciplinare: BIO/14

Collegio dei docenti
Prof.ri BENAGIANO Giuseppe, BEVILACQUA Arturo, CAFFO Ernesto, FABBRI Andrea, PIE-
TROPOLLI Adalgisa, PUCCI CORBERI Sabina, TRABUCCHI Marco, ERMINI Michele,
MAGGIONI Cristina, MANNA Claudio, CAMPANA Aldo, FORLEO Patrizia, FORLEO
Romano, VITTORI Giorgio.

Coordinatore
Prof. Marco Trabucchi - Tel. 06.7259.6310 - e-mail: rcforleo@mclink.it
Dipartimento: Neuroscienze
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/riproduzione.htm
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DOTTORATO DI RICERCA IN PEDIATRIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE
Settore scientifico-disciplinare: MED/38

Collegio dei docenti
Prof.ri CAPON Francesca, CHINI Loredana, CIANFARANI Stefano, FUNDARÒ Carlo,
MANCA BITTI Maria Luisa, MARINO TAUSSIG DE BODONIA Bruno, MASALA Salvatore
Antonio, MOSCHESE Viviana, RONCAROLO MariaGrazia, ROSSI Paolo, DURANDY Anne,
MASUCCI Maria, WAHREN Britta.

Coordinatore
Prof. Paolo Rossi - Tel. 06.20900533 - e-mail: rossipa@med.uniroma2.it
Dipartimento: Sanità Pubblica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/ped.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN PROCEDURE INTERVENTISTICHE
Settore scientifico-disciplinare: MED/36

Collegio dei docenti
Prof.ri COSSU Elsa, FANUCCI Ezio, FLORIS Roberto, GANDINI Roberto, GUAZZARONI
Manlio, PISTOLESE Chiara Adriana, SANTONI Riccardo, SCHILLACI Orazio, SIMONETTI
Giovanni, SQUILLACI Ettore.

Coordinatore
Prof. Giovanni Simonetti - Tel. 06.20902401 - e-mail: giovanni.simonetti@uniroma2.it
Dipartimento: Biopatologia e Diagnostica per Immagini
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/int.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN PROGETTAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15, ING-IND/13, ING-IND/14

Collegio dei docenti
Prof.ri BIANCOLINI Marco Evangelos, BRUTTI Carlo, CAVACECE Massimo, DI FRANCE-
SCO Giulio, MARINI Stefano, PENNESTRÌ Ettore, PEZZUTI Eugenio, SALVINI Pietro, VIVIO
Francesco, VULLO Vincenzo. 

Coordinatore
Prof. Carlo Brutti - Tel. 06.7259.7141 - e-mail: brutti@uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria Meccanica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/prog.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN ROBOTICA ED INNOVAZIONI INFORMATICHE
APPLICATE ALLE SCIENZE CHIRURGICHE
Settore scientifico-disciplinare: MED/18, MED/01, MED/14, MED/22, MED/03, MED/41,
BIO/10, BIO/18

Collegio dei docenti
Prof. Achille Lucio GASPARI, Prof. Egidio BOTTINI, Dott. Piero ROSSI, Prof. Antonio FOR-
TINI, Dott. Nicola DI LORENZO, Dott. Vito Maria STOLFI, Dott. Monica GRIMALDI, Dott.
Carmela TOZZO, Dott. Francesco MARTINELLI, Dott. Cartesio D’AGOSTINO, Dott. Giam -
piero MEI, Dott. Claudio SPINA, Dott. Paolo GENTILESCHI, Dott. Riccardo FATARELLA,
Dott. Giuseppe SICA.
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Coordinatore
Prof. Achille Lucio Gaspari - Tel. 06.20902926/22/15 - e-mail: gaspari@med.uniroma2.it
Dipartimento: Chirurgia
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/rob.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE
S e t t o re scientifico-disciplinare: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06., CHIM/07,
CHIM/10, CHIM/12

Collegio dei docenti
Prof.ri CECCARONI Gianfranco, CROCIANI Bruno, ERCOLANI Gianfranco, FLORIS Bar-
bara, PALLESCHI Antonio, PALLESCHI Giuseppe, PAOLESSE Roberto, PARADOSSI Gaio,
TAGLIATESTA Pietro, TERRANOVA PERSICHELLI Maria Letizia. 

Coordinatore
Prof. Bruno Crociani - Tel. 06.7259.4389/4397 - e-mail: crociani@stc.uniroma2.it
Dipartimento: Scienze e Tecnologie Chimiche
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/chi.htm - ww.stc.uniroma2.it/chim.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLO SPORT
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/04, BIO/09, BIO/10, BIO/16., MED/04, MED/05,
MED/26, MED/27, MED/34, SECS-P/01, IUS/01, M-EDF/01 M-EDF/02

Collegio dei docenti
Prof.ri LOMBARDO Antonio, TANCREDI Virginia, VAGNOZZI Roberto, D’ARCANGELO
Giovanna, SAVINI Isabella, FOTI Calogero, SINIBALDI (SALIMEI) Paola, GIGANTI Maria
Gabriella, DI CIOMMO Francesco, CATANI Maria Valeria, BOTTI Flavia, CIARRAPICO
Anna Micaela, SANCESARIO Giuseppe, D’OTTAVIO Stefano, CASTAGNA Carlo, D’AN-
TUONO Margherita, SACRIPANTI Attilio, MINETTI Alberto Enrico, BONOMI Roberto,
COLLI Roberto, SILVAGGI Nicola.

Coordinatore
Prof. Antonio Lombardo - Tel. 06.20427573 - e-mail: lombardotorvergata@libero.it
Dipartimento: 
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/sport.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE E BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE
E DELLO SVILUPPO (EX EMBRIOLOGIA MEDICA)
Settore scientifico-disciplinare: BIO/16, BIO/17, BIO/06, BIO/13

Collegio dei docenti
Prof.ri CAMAIONI Antonella, DE FELICI Massimo, DOLCI IANNINI Susanna, GEREMIA
Raffaele, GRIMALDI Paola, PARISI Paolo, ROSSI Pellegrino, RUSSO Mario Antonio, SALU-
STRI Antonietta, SETTE Claudio, SIRACUSA Gregorio. 

Coordinatore
Prof. Raffaele Geremia - Tel. 06.7259.6274 - e-mail: geremia@med.uniroma2.it
Dipartimento: Sanità Pubblica e Biologia Cellulare
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/emb.htm
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DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE FORENSI (EX CRIMINALISTICA)
Settore scientifico-disciplinare: MED/43
Collegio dei docenti
Prof.ri ARCUDI Giovanni, BORGIANI Paola, CAMMARANO Andrea, CAPASSO Luigi, FUR-
NARI Carmelo, GIUSTI Giusto Virgilio, MARCHETTI Marco, MAURIELLO Silvestro, MILA-
NO Filippo, POTENZA Saverio, SACCHETTI Giulio. 

Coordinatore
Prof. Giovanni Arcudi - Tel. 06.7259.6221 - e-mail: medicinalegale@med.uniroma2.it
Dipartimento: Sanità Pubblica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/cri.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN SISTEMA GIURIDICO-ROMANISTICO
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO (EX SISTEMA GIURIDICO-ROMANISTICO:
UNIFICAZIONE DEL DIRITTO E DIRITTO DELL’INTEGRAZIONE)
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01, IUS/02, IUS/03, IUS/18

Collegio dei docenti
Prof.ri CARDILLI Riccardo, CASTRO Francesco, LENER Raffaele, PANEBIANCO Massimo,
PETRUCCI Aldo, RECCHIA Giorgio, SACCOCCIO Antonio, SCHIPANI Sandro, TERRACI-
NA Giuseppe, VINCI Massimiliano, CASOLINO Enzo, DE BRITTO POLETTI Ronaldo,
REBELLO DE SOUSA Carlos Mathias, ESBORRAZ David Fabio, GUZMAN BRITO Alejan-
dro, HINESTROSA Fernando, LANNI Sabrina, MOREIRA ALVES Carlos.

Coordinatore
Prof. Sandro Schipani - Tel. 06.7259.2302 - e-mail: sandro.schipani@uniroma2.it
Dipartimento: Storia e Teoria del Diritto
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/sis.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN SISTEMI E TECNOLOGIE PER LO SPAZIO
(EX SISTEMI MICROELETTRONICI E RILEVATORI PER LO SPAZIO)
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01

Collegio dei docenti
Prof.ri CARDARILLI Gian Carlo, COLANTONIO Paolo, DE PASCALE Maria Pia, FAZIO
Giuseppe, GIANNINI Franco, LUGLIO Michele, NARICI Livio, ORENGO Giancarlo, RE
Marco, SALSANO Adelio. 

Coordinatore
Prof. Giancarlo Cardarilli - Tel. 06.7259.7324 - e-mail: g.cardarilli@ieee.or g
Dipartimento: Ingegneria Elettronica e Fisica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/spa.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA ANTICA
Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/03, L-ANT/02, L-ANT/04, L-ANT/07

Collegio dei docenti
Prof.ri ARNALDI Adelina, BONANNO Margherita, COSTA Virgilio, GASPERINI Lidio, GEN-
TILI Maria Donatella, LANZILLOTTA Eugenio, MALAVOLTA Mariano, PASQUALINI Anna,
PROSPERI VALENTI Giuseppina, SERAFIN Patrizia. 

Coordinatore
Prof. Lidio Gasperini - Tel. 06.7259.5024 - e-mail: gasperini@lettere.uniroma2.it
Dipartimento: Antichità e Tradizione Classica
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/sto.htm
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DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
(EX AGIOGRAFIA)
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/07, L-FIL-LET/07,
L-FIL-LET/06

Collegio dei docenti
P rof.ri BOESCH Sofia, CABIBBO Rosaria, CAVALCANTI Elena Anna, CAVALLOTTO Ste-
fano, D’AIUTO Francesco, FIUME Giovanna, GIANNARELLI Elena, LUONGO Gennaro ,
MELLONI Alberto, PAOLI Emore, SCATTIGNO Anna, SCORZA BARCELLONA France-
sco, VOLPATO Antonio, VON FALKENHAUSEN Vera, ZARRI Gabriella Bruna, DITCH-
F I E L D S i m o n , S O T M i c h e l , VA U C H E Z A n d re. 

Coordinatore
Prof. Francesco Scorza Barcellona - Tel. 06.7259.5013 - e-mail: scorza@uniroma2.it
Dipartimento: Storia
Indirizzo web: www.uniroma2.it/agi.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA POLITICA E SOCIALE
DELL’EUROPA MODERNA E CONTEMPORANEA
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02, M-STO/04

Collegio dei docenti
Prof.ri ASCARELLI Roberta, CAVALLARO Maria Adele, FOIS Giuseppa Carmela Rita, FOR-
MICA Marina, GALLO Stefano, GUALTIERI Roberto, LOMBARDO Antonio, PIVA France-
sco, PONS Silvio, ROSSI DORIA Anna, SANNA Pietro Giovanni, STASOLLA Maria Giovan-
na, TONIOLO Maria Claudia, VERUCCI Guido, VITTORIA Albertina, BOUTRY Philip-
pe, L A L O U E T T E J a q u e l i n e .

Coordinatore
Prof. Guido Verucci - Tel. 06.7259.5025 - e-mail: verucci@uniroma2.it
Dipartimento: Storia
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/euro.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA, SCIENZE E TECNICHE DELLA MUSICA
Settore scientifico-disciplinare: 

Collegio dei docenti
Prof.ri ADAMO Giorgio, BELLINGERI Alfredo Eduardo, CAFIERO Rosa, COSTANTINI Gio-
vanni, FERRARO Domenico, MASTROMATTEI Romano, ORECCHIA Donatella Maria Gio-
vanna, POZZI Raffaele, RICCI Franco Carlo, SANGUINETTI Giorgio, ZIINO Agostino,
NADAS John Louis, BARATTA Giorgio. 

Coordinatore
Prof. Agostino Ziino - Tel. 06.7259.5192 - e-mail: sanguinetti@lettere.uniroma2.it
Dipartimento: Beni culturali musica e spettacolo
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/musica.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN TECNOLOGIE AVANZATE IN BIOMEDICINA
Settore scientifico-disciplinare: MED/03, MED/38, MED/08, MED/15, BIO/13, MED/36,
MED/31, MED/32, MED/24 MED/30, FIS/01, MED/14

Collegio dei docenti
Prof.ri AMADORI Sergio, DI GIROLAMO Alberto, FARACE Maria Giulia, ISACCHI Gian-
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carlo, MICALI Francesco, NOVELLI Giuseppe, ORLANDI Augusto, SERGIACOMI Gianluigi,
SIMONETTI Giovanni, SPAGNOLI Luigi Giusto, STADERINI Enrico Maria, ZANGRILLI
Daniela. 

Coordinatore
Prof. Luigi Giusto Spagnoli - Tel. 06.7259.6080 06.20903956- e-mail: novelli@med.uniroma2.it
orlandi@uniroma2.it
Dipartimento: Biopatologia e Diagnostica per Immagini
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/tec.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN TECNOLOGIE E TERAPIE AVANZATE IN CHIRURGIA
Settore scientifico-disciplinare: MED/21, MED/22, MED/41, MED/10

Collegio dei docenti
Prof.ri AMBROGI Vincenzo, BUONOMO Oreste Claudio, DAURI Mario, ELIA Stefano, FARI-
NON Attilio Maria, IPPOLITI Arnaldo, MINEO Tommaso Claudio, PICCIONE Emilio,
PISTOLESE Giuseppe Raimondo, POMPEO Eugenio, ROSELLI Mario, RULLI Francesco.

Coordinatore
Prof. Tommaso Claudio Mineo - Tel. 06.20902884/2976 - e-mail: mineo@uniroma2.it
Dipartimento: Chirurgia
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/ter.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIA ECONOMICA E ISTITUZIONI
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05

Collegio dei docenti
Prof.ri BAVETTA Sebastiano, CASTELLUCCI Laura, FENOALTEA Stefano, GORINI Stefano,
IOZZI Alberto, MATTESINI Fabrizio, PAGANETTO Luigi, PELLONI Alessandra, QUINTIE-
RI Beniamino, ROSATI Furio Camillo, ROSSI Nicola, SCANDIZZO Pasquale Lucio, TRIA
Giovanni, WALDMANN Robert James, DE FRAJA Gianni.

Coordinatore
Prof. Luigi Paganetto - Tel. 06.7259.5502/01
e-mail: paganetto@economia.uniroma2.it porinelli@economia.uniroma2.it
Dipartimento: Economia e Istituzioni
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/teo.htm
www.economia.uniroma2.it/laureati/dottorati/tei/index.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN TERAPIE AVANZATE IN CHIRURGIA E
RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO FEMMINILE
Settore scientifico-disciplinare: MED/40, MED/24, MED/34, MED/18

Collegio dei docenti
P rof.ri ALLEGRA Eugenio, FARINON Attilio Maria, FINAZZI AGRÒ Enrico, GENTILI Sandro ,
GRANDE Michele, MASSI Giambattista, MILITO Giovanni, PICCIONE Emilio, SESTI France-
sco, TUCCI Gianfranco, VENDITTI Dario, VESPASIANI Giuseppe, CERV I G N I M a u ro , J A C-
Q U E T I N B e rn a rd , S A N D P e t e r.

Coordinatore
Prof. Emilio Piccione - Tel. 06.20900161 - e-mail: piccione@uniroma2.it
Dipartimento: Chirurgia
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/pav.htm
www2.uniroma2.it/ricerca/dipartimento/ostet
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DOTTORATO DI RICERCA IN TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI,
IMPRESE, AMMINISTRAZIONI
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/12, IUS/15

Collegio dei docenti
Prof.ri BRIGUGLIO Antonio, CECCHELLA Claudio, GABRIELLI Enrico, LENER Raffaele,
LUISO Francesco Paolo, LUPI Raffaello, MASI Pietro, MENCHINI Sergio, NICCOLINI Giu-
seppe, SASSANI Bruno Nicola, VERDE Giovanni, CAPPONI Bruno. 

Coordinatore
Prof. Pietro Masi - Tel. 06.7259.2415 - e-mail: masi@juris.uniroma2.it
Dipartimento: Diritto e Procedura Civile
Indirizzo web: www.uniroma2.it/dottorato/tut.htm

Ufficio Dottorati di Ricerca
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma
Responsabile: Sig. Giovanni La Rosa
Tel. 06.7259.2565-2564 - e-mail: giovanni.larosa@uniroma2.it

0 lunedì - mercoledì - venerdì 10,00 - 13,00



ISTRUZIONE A DISTANZA - SCUOLA IaD

120

ISTRUZIONE A DISTANZA - SCUOLA IaD

La Scuola IaD è una struttura d’Ateneo (G.U. 16-11-1999, n. 269 e successive modificazioni),
dotata di autonomia didattica e scientifica multidisciplinare, per la ricerca e sperimentazione di
modelli e strumenti propri dei corsi di studio in modalità teledidattica.
La Scuola IaD offre in modalità teledidattica o in forma blended (mix presenza/distanza), grazie
alla collaborazione delle Facoltà, i seguenti corsi di studio:

CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO
D 3 anni

Scienze dell’educazione e della formazione in una società multiculturale (EDU), in collab-
orazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia
Presidente Consiglio Corso di Laurea: prof.ssa Donatella Palomba

Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale)
(ESA), in collaborazione con le Facoltà di Medicina e di Lettere e Filosofia
Presidente Consiglio Corso di Laurea: prof. Antonio Volpi

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA POLIFACOLTÀ 
Gestione della Scuola e degli enti di istruzione e formazione (in preparazione)

CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO (OVVERO MASTER)
Amministrazione aziendale e bilanci per giuristi di impresa:
profili civilistici e tributari del bilancio
Direttore: Prof. Raffaello Lupi
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Assistive Technology: ausili per l’utenza ampliata
Direttore: Prof. Umberto Tarantino
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Didattica della Lingua Inglese in collaborazione con il Consorzio BAICR
Direttore: Prof. Daniela Guardamagna
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.72592829 - Fax 06.7267.9582

Didattica della Lingua Italiana in collaborazione con il Consorzio BAICR
Direttore: Prof. Rino Caputo
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Didattica della Lingua Latina in collaborazione con il Consorzio BAICR
Direttore: Prof. Fabio Stok
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Diritto delle migrazioni
Direttori: Prof. Francesco Castro, Gian M. Piccinelli, Roberta Aluffi
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Discipline giuridiche ed economiche in collaborazione con il Consorzio BAICR
Direttore: Prof. Salvatore Bellomia
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582
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E-Learning: metodi, tecniche e applicazione in collaborazione con il MIFAV
Direttore: Prof. Franco Giannini, Prof. Aurelio Simone
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Epidemiologia dei Servizi sanitari in collaborazione con il CIFAPS
Direttore: Prof. Augusto Panà
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Filosofia, logica e storiografia. Didattica e ricerca
Direttore: Prof. Emilio Baccarini
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Geografia ed identità del territorio nella nuova didattica
in collaborazione con il Consorzio BAICR
Direttore: Prof. Marina Faccioli

Il diritto tributario nei rapporti internazionali
Direttore: Prof. Raffaello Lupi
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Il Novecento: aspetti storici ed economici in collaborazione con il Consorzio BAICR
Direttore: Prof. Francesco Piva
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Infezioni in odontoiatria
Direttori: Prof. Leonardo Calabrese, Prof. Augusto Panà, Prof. Antonio Volpi
e-mail: iadmast@scuolaiad.it  Telefono: 06-72592829 - Fax 06.7267.9582

L’osteoporosi: cause, età di insorgenza ed aspetti ortopedici-traumatologici
Direttore: Prof. Umberto Tarantino
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Le culture musicali del Novecento in collaborazione con il Consorzio BAICR
Direttore: Prof. Agostino Ziino
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Numeri e codici. Lezioni di matematica
D i rettori: Prof.ssa Maria W. Baldoni, Prof. Ciro Ciliberto, Prof.ssa Giulia M. Piacentini Cattaneo
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Professione docente in collaborazione con il Consorzio BAICR
Direttore: Prof. Aurelio Simone
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Scrittura, Letteratura e la Rete, 
in collaborazione con Dip. Studi Filologici, Linguistici e Letterari
Direttore: Prof.  Rino Caputo
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Statistica. Lezioni di probabilità e statistica
Direttore: Prof.ssa Carla Rossi
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582
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Storia del pensiero teologico in collaborazione con il Pontificio Ateneo “S. Anselmo”
Direttori: Prof. Giovanni Salmeri e Mark Sheridan
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Terapia del dolore
Direttori: Prof. Alessandro Fabrizio Sabato, Prof. Antonio Gatti, Giuseppe Serafini
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Natura e Scienze, Episteme e Didattica
Direttore: Prof. Stefano Cataudella
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Letteratura inglese in ambito informatico e multimediale
Direttore: Proff.ssa Lina Unali
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo
Direttore: Prof. Paolo Curatolo
e-mail: iadmast@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Corsi di formazione
La Scuola IaD è provider nazionale della Educazione Continua in Medicina (ECM).
Corso sperimentale in modalità a distanza:

Infezioni in odontoiatria
Direttori: prof. Leonardo Calabrese, prof. Antonio Volpi
e-mail: ecm@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

Certificazioni Informatiche, in collaborazione con ELEA spa - Gruppo De Agostini
Responsabile scientifico: prof. Pino Italiano

ECDL - European Computer Driving Licence Foundation
La Scuola IaD è Test Center 
e-mail: ecdl@scuolaiad.it  Telefono: 06-72592829 Fax: 06-72679582  

EUCIP CORE - European Certification of Informatics Professionals
La Scuola IaD è Provider
e-mail: eucip@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

IT Administrator
La Scuola IaD è provider
e-mail: eucip@scuolaiad.it - Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582

0 Scuola IaD - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma
Sito web: www.scuolaiad.it - e-mail: iadmast@scuolaiad.it
Tel. 06.7259.2829 - Fax 06.7267.9582
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Procedure per le immatricolazioni ed iscrizioni
agli anni successivi al primo per l’anno accademico 2005/2006

La data per le immatricolazioni e le iscrizioni, le modalità e le procedure per la determinazione
delle tasse e contributi saranno approvate, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio
di Amministrazione e rese note mediante apposito “MANIFESTO” dell’offerta didattica e attra-
verso la pubblicazione di un “LIBRETTO DI ISTRUZIONI” in distribuzione presso i “Centri di
Orientamento” e sarà, inoltre, disponibile sul sito di Ateneo.

Le immatricolazioni e le iscrizioni si effettuano con procedura on-line. Si possono utilizzare i
totem presenti presso le singole Facoltà oppure qualsiasi computer collegabile ad Internet.

Per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico ed i corsi di studio a numero programmato sono
pubblicati appositi bandi.

N.B. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO ACCESSIBILI SUL SITO DI ATENEO

WWW.UNIROMA2.IT


