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ACDF   Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede   
   (Città del Vaticano) 
Doctr., EUCH.  Res Doctrinales, Dubia, Dubia circa Eucharistiam 
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CRU   Consejo y Comisaría de Cruzada 
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