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professore e lo scritto dovrà essere presentato sempre per e-mail prima 

dell’inizio della sessione d’esami (la data sarà indicata nel corso delle lezioni). 

Nelle pagine seguenti sono riportate le indicazioni metodologiche di massima 

per la redazione dell’elaborato secondo quanto stabilito nelle Norme 

redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici della 

PUL (cf. https://www.pul.va/scuola-alta-formazione-cause-santi/). 
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[sempre a destra se nell’intestazione] 1 

di una riflessione scientifica sul discernimento morale. Provare a giustificare teoretica-

mente la validità di un tale impegno ermeneutico. 

Ogni ricerca scientifica, per definizione, ha bisogno di un oggetto ben specificato e 

di un metodo d’indagine. Avendo chiaro l’oggetto (iniziale) della nostra ricerca – ricercare 

l’utilità di una riflessione teologico-morale sul discernimento – è importante all’inizio del 

percorso definire anche un metodo d’indagine (induttivo o deduttivo). 

 

1.1 TITOLO DEL PARAGRAFO [MAIUSCOLO; 12 pt; inter. 1.5; no rientri] 

«Il decreto sulla Formazione Presbiterale del Concilio Vaticano II (OT, n. 16) ha raccoman-

dato l’uso, negli studi teologici, del metodo genetico [o storico-evolutivo], sviluppatosi negli 

anni pre-conciliari e caratterizzato come questi da un definitivo ritorno alle fonti, sia bibli-

che sia patristiche. […] Il maggior merito di questo metodo, se comparato con quello dog-

matico, consiste nell’assegnare un posto primario alla teologia “positiva” – cioè allo studio 

delle fonti – distinta dalla teologia “speculativa”»1. 

 

Sia il metodo dommatico sia quello genetico procedono per via deduttiva. Entrambe 

sono primariamente speculativi poiché muovono da una dottrina già conosciuta e la appli-

cano alla realtà, senza riuscire, il più delle volte, a stabilire un legame con la vita concre-

ta2. Questa mancanza ha suggerito l’adozione di un metodo nuovo, quello “induttivo”. 

«Tale metodo non assume come punto di partenza né le definizioni dogmatiche nemmeno 

i biblici, ma la realtà vissuta di una situazione concreta e i problemi da questa sollevati, in 

vista di una riflessione di fede»3. 

Di una riflessione scientifica sul discernimento morale. Provare a giustificare teo-

reticamente la validità di un tale impegno ermeneutico. 

 

 

1 J. DUPUIS, Introduzione alla cristologia, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1993, 13. Il metodo 

dommatico «ha come punto di partenza le enunciazioni dogmatiche del Magistero […] e facendo uso di un 

movimento di retrospezione, cerca di comprovare gli elementi essenziali […] con citazioni bibliche appro-

priatamente scelte ed interpretate. Fatto questo, il metodo investiga ulteriormente il significato delle defini-

zioni dommatiche […] per ricavare delle conclusioni sempre più precise» (Ibid., 12). 

2 Cf. Ivi, 14. [medesimo autore e volume] 

3 Ibidem. [medesimo autore, volume e pagina] 
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LA BIBLIOGRAFIA, UN ASPETTO ESSENZIALE 

DELLA RICERCA TEOLOGICA 

 

 

 

«In campo scientifico umanistico la Bibliografia (finale) di un Elaborato, e molto più profonda-

mente di una Tesi, sia di Licenza sia di Dottorato, costituisce uno degli elementi caratterizzanti 

e qualificanti la ricerca svolta: la redazione della Bibliografia (struttura, ampiezza, pertinenza, 

specificità, ecc.) costituisce uno dei principali fattori di valutazione e di merito di una Tesi. 

Ne deriva la necessità di dedicare alla sua redazione una grande importanza e, più ancora, una 

grande precisione e cura»1. 

«Al di là di ogni ulteriore specificazione disciplinare, la struttura portante della bibliografia finale 

di un Elaborato o di una Tesi è suddivisa in specifiche Sezioni: fonti2, letteratura3, eventuale 

sitografia4; in base alle necessità delle singole discipline o di particolari ricerche sarà necessa-

rio (o possibile) intervenire all’interno delle singole Sezioni con opportuni ampliamenti»5. 

STRUTTURA GENERALE DELLA BIBLIOGRAFIA GENERALE 

FONTI 
 1. Sacra Scrittura e Autori Antichi 

Padri della Chiesa, Dottori-Scrittori 

ecclesiastici, Autori delle diverse 

epoche storiche 

 

2. Magistero della Chiesa 

Concili  

Papi 

Sinodi 

Dicasteri della Santa Sede 

RICORDA: 

I Padri, gli Scrittori e gli autori Eccle-

siastici vanno elencati secondo l’ordine 

alfabetico e le loro opere secondo l’or-

dine cronologico 

RICORDA: 

- I Concili e i documenti da essi pro-

dotti vanno disposti seguendo l’or-

dine d’importanza e cronologico 

 
1 PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, Norme redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati 

accademici, Lateran University Press, Città del Vaticano 20172, 93. 

2 «Nella ricerca umanistica la fonte costituisce il principale referente a cui il ricercatore pone domande sulla 

tematica che sta studiando; in tal modo l’effettivo campo entro cui cercare le fonti della propria ricerca non risulta 

teorizzabile a priori ma dipende dalla materia o argomento studiato […]. Ordinariamente, ciascun ambito di ri-

cerca scientifica dispone di proprie fonti più o meno tipiche, frutto dell’esperienza già maturata in tali settori e 

materie; sono fonti che spesso risultano già raccolte, ordinate e – forse anche – indicizzate, e costituiscono il primo 

referente di ogni ricerca scientifica nei singoli settori disciplinari (solitamente indicate nelle Enciclopedie e Dizio-

nari specializzati» (Ivi, 66). 

3 «Dalle fonti si differenzia in modo del tutto sostanziale la letteratura; essa indica, infatti, l’insieme di ciò 

che risulta essere stato scritto (o detto e riportato) su di un determinato argomento/tema. Ai fini metodologici è 

utile una sua ripartizione in quattro classi qualitative [– Letteratura generale, tematica, tecnica, specialistica –] 

che aiutano ad indirizzarne l’utilizzo in base alla specificità dei contenuti e del tipo di Elaborato da produrre, per 

quanto ciò ricada sulla Bibliografia finale solo in modo indiretto» (Ivi, 67-68). 

4 «Per ciò che concerne la sitografia, si riporta soltanto l’elenco in ordine alfabetico dei “domini” internet 

utilizzati, senza porre nessun’altra indicazione poiché generalmente è il solo “nome a dominio” ad avere stabilità 

nel tempo, mentre le collocazioni interne delle diverse “pagine” e dei diversi documenti sono soggette a variazioni 

anche molto frequenti» (Ivi, 94). 

5 Ivi, 93. 
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Conferenze episcopali 

Vescovi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Testi dell’autore o pertinenti la  

tematica studiata 

- I Papi e i loro rispettivi documenti 

vanno disposti seguendo l’ordine 

d’importanza e cronologico 

- I documenti di Sinodi, Dicasteri, 

Conferenze episcopali, Vescovi 

vanno disposti seguendo l’ordine 

cronologico 

- Per l’ordine delle Conferenze episco-

pali e dei Vescovi si può usare il cri-

terio alfabetico 

RICORDA: 

- Le fonti dell’autore studiato o della 

tematica analizzata vanno “disposti” 

secondo un ordine d’importanza e 

cronologico 

LETTERATURA 
 1. Letteratura Primaria 

Libri/Monografie 

Contributi 

Riviste 

Enciclopedie e Dizionari 

2. Letteratura Secondaria 

Libri/Monografie 

Contributi 

Riviste 

Enciclopedie e Dizionari 

RICORDA: 

- Vanno “elencati” solo gli autori effet-

tivamente utilizzati e citati nel testo 

- Gli autori vanno disposti secondo 

l’ordine alfabetico dei cognomi (se-

guiti dall’iniziale del nomi) 

- Le diverse opere di uno stesso autore 

vanno elencate secondo l’ordine cro-

nologico 

- Le pagine dei Libri/monografie non 

vanno indicate della Bibliografia. 

- Le pagine di Contributi Riviste, En-

ciclopedie, Dizionari vanno indicate 

SITOGRAFIA 
  

RICORDA: 

- Vanno “elencati” solo i “nomi a do-

minio” dei siti Web e vanno indicati 

secondo l’ordine alfabetico 

 

INDICAZIONE GENERALE: Quando si definisce la bibliografia in ogni sua parte è bene sentire il pa-

rere del docente e seguire le sue indicazioni. 

LE INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE IN GENERALE 

«La Struttura standard dell’indicazione bibliografica è quella del libro (AUTORIALITÀ, 

Titolo, dati di pubblicazione); ogni altra indicazione ne è solo una variante più o meno com-

plessa e articolata»6. 

 

 

A. DONATO, Il rinnovamento teologico della proposta mo-

rale a partire da Optatam totius. Il contributo di Dome-

nico Capone, San Gerardo, Materdomini (AV) 2014. 

 
6 Ivi, 81. 
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A. DONATO, Il rinnovamento teologico…., San Gerardo, Materdomini 2014. 
    

[in tondo] [in corsivo] [in tondo] [in tondo] 

Nome puntato 

Cognome MAIUSCOLETTO 

 

Titolo - Sottotitolo  Editrice Città e anno 

MONOGRAFIA (= LIBRO)7 

J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, Queriniana, 

Brescia 200312. 

B. HÄRING, Liberi e fedeli in Cristo. Teologia morale per preti e laici. I. Cristo ci ha liberati 

perché restassimo liberi (Gal 5,1), Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 19904. 
 

 

MONOGRAFIA IN COLLANA
8 

L. SCHEFFCZYK, Il Dio della Rivelazione (Dogmatica cattolica, 2), LUP, Città del Vaticano 

2012. 
 

 

CONTRIBUTO DI OPERA COLLETTIVA (= MISCELLANEA)9 

A. DONATO, Il discernimento pastorale misericordioso, in G. DEL MISSIER - A. G. FIDALGO 

(a cura di), Amoris laetitia. Il Vangelo dell’Amore: un cammino da intraprendere..., 

Messaggero, Padova 2018, 67-80. 
 

 

SAGGIO / ARTICOLO IN RIVISTA
10 

A. ASCIONE, La “rivoluzione” della misericordia in Papa Francesco, in Asprenas 62/2015, 

11-26. 

A. SPADARO, Gaudete et exsultate. Radici, scrittura e significato dell’Esortazione apostolica 

di papa Francesco, in La Civiltà Cattolica 169 (2018) II, 107-123. 
 

 

VOCI DI DIZIONARI, ENCICLOPEDIE…11 

L. VEREECKE, “Storia della teologia morale”, in F. COMPAGNONI - G. PIANA - S. PRIVITERA 

(a cura di), Nuovo dizionario di teologia morale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 

1990. 

 
7 Cf. Ivi, 82-86. 

8 Cf. Ivi, 86-87. 

9 Cf. Ivi, 87-88. 

10 Cf. Ivi, 89-92. 

11 Cf. Ivi, 92. 
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MAGISTERO
12 

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contem-

poraneo: Gaudium et spes, in AAS 58 (1966), 1025-1120. 

 

 

FONTI, DOCUMENTI DA INTERNET
13 

M. COSTA, L’arte del discernere: premesse, criteri e regole, in URL < https://www.crede-

reoggi.it/upload/2002/articolo127_51.asp > (in data 02/10/2021). 

 

 

UNA BIBLIOGRAFIA D’ESEMPIO 

Di seguito si propone una bibliografia sul discernimento formattata secondo le indicazioni 

metodologiche sino ad ora evidenziate. 

*  *  * 

BIBLIOGRAFIA GENERALE 

1 FONTI 

1.1 Sacra Scrittura e Autori Antichi 

La Bibbia di Gerusalemme, EDB, Bologna 2009. 

THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, Edizioni Paoline, Alba 1962. 

IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2007. 

1.2 Magistero 

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contem-

poraneo: Gaudium et spes (7.12.1965), in AAS 58 (1966), 1025-112014. 

–––, Decreto sulla formazione sacerdotale: Optatam totius (28.10.1965), in AAS 58 (1966) 

713-727. 

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica circa alcune questioni fondamentali dell’insegnamento 

morale della Chiesa: Veritatis splendor (06.08.1993), in AAS 85 (1993), 1133-128815. 

–––, Esortazione apostolica: Familiaris consortio (22.11.1981), in AAS 74/2 (1982), 81-191. 

 
12 Cf. Ivi., 166-169. 

13 Cf. Ivi, 64-65. 

14 Il magistero conciliare va “organizzato” secondo il seguente ordine d’importanza: prima le Costituzioni 

Dogmatiche (DV, LG, SC) poi quella Pastorale (GS); seguono i Decreti (AG, PO, AA, OT, PC, CD, UR, OE, IM); 

le Dichiarazioni (GE, NA, DH); e infine i Discorsi; cf. Documenti del Concilio Vaticano II, in URL < 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm > (in data 02/10/2021). 

15 Il magistero pontificio va “organizzato” secondo il seguente ordine d’importanza: le Costituzioni apo-

stoliche; le Lettere Encicliche; le Esortazioni apostoliche (Esortazioni apostoliche post-sinodali); le Lettere apo-

stoliche; i Motu proprio; le Bolle pontificie; i Brevi apostolici; i Discorsi: i Messaggi; le Omelie; le Udienze. 

FORMATTAZIONE BIBLIOGRAFIA 

Corpo: 12 pt 
Interlinea: Singola 
Rientro / speciale: Sporgente: 1 cm  
Spaziatura: 6 pt prima e dopo 
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FRANCESCO, Esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale: Evangelii 

Gaudium (24.11.2013), in AAS 105/12 (2013), 1019-1137. 

–––, Esortazione apostolica sull’amore nella famiglia: Amoris laetitia (19.03.2016), in AAS 

108/4 (2016), 311-446. 

–––, Esortazione apostolica sulla chiamata alla Santità nel mondo contemporaneo: Gaudete et 

exsultate (19.03.2018), LEV, Città del Vaticano 2016. 

–––, Esortazione apostolica postsinodale ai giovani e a tutto il Popolo di Dio: Christus vivit 

(25.03.2019), LEV, Città del Vaticano 2019. 

Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017. 

1.3 Fonti dell’autore studiato 

COSTA G., Il discernimento, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018. 

–––, Il discernimento, cura delle famiglie nella Amoris laetitia, in Aggiornamenti sociali 67/5 

(2016), 357-364. 

–––, L’arte del discernere: premesse, criteri e regole, in Credere Oggi 22/1 (2002), 51-80. 

 

2 LETTERATURA 

2.1 Libri 

CENCINI A., I passi del discernere. «...chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di 

sostituirle» (Amoris laetitia, 37), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019. 

–––, Il coraggio di discernere. «Non si nasce cristiani, si diventa», Paoline, Milano 2019. 

CICCOTTI P. L., Il discernimento. Un ritorno inaspettato?, Cittadella, Assisi 2009. 

COSTA G., Il discernimento, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018. 

FAUSTI S., Occasione o tentazione? Arte di discernere e decidere, Àncora, Milano 20012. 

JAENGUENIN G., Discernere: pensare e agire secondo Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 

2008. 

LOUF A., Discernimento: scegliere la vita, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI) 2017. 

NOUWEN H. J. M., Il discernimento. Leggere i segni della vita quotidiana, edd. M. J. CHRI-

STENSEN – R. LAIRD, Queriniana, Brescia 2014. 

ROCCA V., Dove sono gli uomini responsabili? Coscienza e discernimento morale, Carthago 

edizioni, Catania 2019. 

RUIZ JURADO M., Il discernimento spirituale. Teologia, storia, pratica, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (MI) 1997. 

SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Maestri di discernimento. Atti del corso annuale di 

formazione per i nuovi Vescovi, LEV, Città del Vaticano 2017. 

SCHIAVONE P., Discernere la volontà di Dio. Finalità e dinamiche, Paoline, Cinisello Bal-

samo (MI) 2018. 

–––, Il discernimento. Teoria e prassi, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 20184. 

SEMERARO M., Ascoltare e curare il cuore. Il discernimento nella vita dei pastori della 

Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2019. 
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–––, L’occhio e la lampada. Il discernimento in Amoris laetitia, EDB, Bologna 2017. 

SOVERNIGO G., Le dinamiche personali nel discernimento spirituale. Elementi di psicologia 

della pastorale, Messaggero, Padova 2010. 

DONATO A. – MIMEAULT J. (edd.), Il discernimento. Fondamenti e luoghi di esercizio. Atti del 

Convegno, Accademia Alfonsiana, Roma, 14-15 marzo 2018 (Suppl. 8 - Studia Moralia 

56/1), Edacalf, Roma 2018. 

MATTEO A. (ed.), Il discernimento. Questo tempo non sapete valutarlo? (Lc 12,56), Urba-

niana University Press, Città del Vaticano 2018. 

FUMAGALLI A. (ed.), Teologia del discernimento. Fondamenti e configurazioni, Ancora, Mi-

lano 2019. 

2.2 Contributi 

DONATO A., Il discernimento come metodo in Teologia morale. Tracce e sviluppi nella rifles-

sione conciliare, in A. DONATO - J. MIMEAULT (a cura di), Il discernimento. Fonda-

menti e luoghi di esercizio, Atti del Convegno – Accademia Alfonsiana 14-15 marzo 

2018 (Suppl 8 – Studia Moralia 56/1), Edacalf, Roma 2018, 95-109. 

–––, Il discernimento pastorale misericordioso, in G. DEL MISSIER - A. G. FIDALGO (a cura 

di), Amoris laetitia. Il Vangelo dell’Amore: un cammino da intraprendere..., Messag-

gero, Padova 2018, 67-80. 

DE GUIDI S., La struttura ontologica della decisione della coscienza, in M. NALEPA – T. KEN-

NEDY (a cura di), La coscienza morale oggi. Omaggio al prof. Domenico Capone, Edi-

tiones Academiae Alfonsianae, Roma 1987, 301-337. 

2.3 Riviste e Giornali 

BIEMMI E., Accompagnare verso il bene possibile: il discernimento pastorale in Amoris laetitia, 

in Esperienza e teologia [Nuova serie] 2 (2018), in https://www.teologiaverona.it/rivi-

sta/openaccess/ETns_002/ETns2018_03_Biemmi.pdf [accesso: 5.5.2021]. 

COSTA G., Il discernimento, cura delle famiglie nella Amoris laetitia, in Aggiornamenti sociali 

67/5 (2016), 357-364. 

–––,  L’arte del discernere: premesse, criteri e regole, in Credere Oggi 22/1 (2002), 51-80. 

DAL COVOLO E., Invito alla lettura di Gaudete et exsultate, in Path 17/1 (2018), 231-238. 

DEMMER K., La decisione irrevocabile. Riflessioni sulla teologia della scelta di vita, in Com-

munio 16 (1974), 9-17. 

DONATO A., Discernimento e prudenza secondo sant’Alfonso M. de Liguori. Per accompagnare 

le persone, in L’Osservatore Romano, Città del Vaticano, 31.07-1.08.2017, 6. 

–––, Chiamati a crescere nell’arte del discernimento, in Studia Moralia 56/1 (2018), 24-43. 

–––, Il vero sguardo del discernimento. Riconoscere - Interpretare - decidere, in Religiosi in 

Italia 23/4 (2018), 94-101. 

FARES D., Aiuti per crescere nella capacità di discernere, in La Civiltà Cattolica 168/I (2017), 

377-389. 
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