
TEOLOGIA MORALE

BIOETICA
Cucchetti don Stefano

Introduzione
cHe cos’è la bioetica?
1. l’identità storica della bioetica
2. L’identità attuale della bioetica

2.1.  I paradigmi interpretativi della bioetica
2.2. I comitati bioetici
2.3. La situazione italiana
2.4. La critica alla bioetica

3. Al cuore della bioetica
3.1. La bioetica come sapere etico del rapporto tra natura e tecnica
3.2. La collocazione etica della bioetica

Prima parte
la cura Per la Persona cHe nasce

1. Il procreare umano e la procreazione medicalmente assistita (PMA)
1.1. L’esperienza del procreare umano
1.2. Valutazione etica della PMA
1.3. Il discernimento del magistero
1.4. La situazione giuridica

2. L’aborto procurato
2.1. Il contesto attuale in Italia
2.2. Valutazione etica sull’aborto procurato
2.3. Il discernimento del magistero
2.4. La situazione giuridica

Seconda parte
1. la cura per la persona malata

1.1. Tecniche genetiche e diagnosi prenatale
1.2. Il senso della cura: accettare o combattere
1.3. Test genetici
1.4. Terapia genica
1.5. La ricerca sulle cellule staminali



2. Tossicodipendenze
2.1. Il senso della cura: lo spessore etico di salute e malattia
2.2. Le sostanze psicotrope
2.3. Valutazione etica sulla dipendenza
2.4. Valutazioni sociali sulla dipendenza

3. Infezione da HIV
3.1. Il senso della cura: lo spessore socio-culturale di salute e malattia
3.2. Eziologia e epidemiologia del virus HIV
3.3. Questioni etiche

Terza parte
la cura Per la Persona cHe muore

1. Il senso del morire umano
1.1. Il problema della “definizione” di morte
1.2. Morire oggi: le mediazioni culturali del morire
1.3. Morire in Cristo: la rivelazione del senso del morire

2. Le fughe dal morire: la richiesta di eutanasia e l’esubero terapeutico
2.1. Il dibattito attorno all’eutanasia
2.2. Valutazione etica
2.3. Discernimento del magistero
2.4. Situazione giuridica

TESTI ADOTTATI
Schemi del docente;
cattorini P. - mordacci r. - reicHlin m. (ed.), Introduzione allo studio della bioetica, Europa 

Scienze Umane Editrice, Milano 1996;
conGreGazione Per la dottrina della Fede, Istruzione sulla vita umana nascente e sulla dignità 

della procreazione (Donum vitae, 22 febbraio 1987);
conGreGazione Per la dottrina della Fede, Istruzione su alcune questioni di bioetica (Dignitas 

personae, 8 dicembre 2008);
conGreGazione Per la dottrina della Fede, Dichiarazione sull’aborto procurato (De abortu 

procurato, 18 novembre 1974);
conGreGazione Per la dottrina della Fede, Dichiarazione sull’eutanasia (Iura et bona, 5 mag-

gio 1980);
Giovanni Paolo ii, Lettera enciclica su il valore e l’inviolabilità della vita umana (Evangelium 

vitae, 25 marzo 1995).

TESTI CONSIGLIATI
cHiodi m., Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche (= Lectio 6), Glossa, 

Milano 2006;



FaGGioni m.P., La vita nelle nostre mani. Manuale di Bioetica teologica, Edizioni Camilliane, 
Torino 2004;

Pessina a., Bioetica. L’uomo sperimentale, Mondadori, Milano 20062;
sGreccia e., Manuale di Bioetica. 1. Fondamenti ed etica biomedica. 2. Aspetti medico-sociali. 

(= Trattati e Manuali), Vita e Pensiero, Milano 20074-20023;
scHockenHoFF e., Etica della vita. Un compendio teologico, Queriniana, Brescia 1997.



ETICA SESSUALE
Fumagalli don Aristide

Introduzione
Oggetto e articolazioni dell’etica sessuale

Prima parte: FONDAMENTI ANTROPOLOGICI
I. Fenomenologia sessuale

1. L’attrazione sensuale
2. L’innamoramento sentimentale
3. L’unione personale
4. L’alleanza religiosa
5. L’ambiente vitale
6. La dinamica storica

II. Sessuologia scientifica
1. Indagine biologica
2. Indagine psicologica
3. Indagine socio-culturale

 III. Antropologia sessuale
1. La dimensione interpersonale
2. La dimensione corporea
3. La dimensione culturale
4. La dimensione temporale
5. La dimensione trascendente

Seconda parte: FONDAMENTI BIBLICI
I. Il mistero sponsale in Cristo

II. Il mistero archetipo: la Legge
III. Il mistero profetico: i Profeti
IV. Il mistero tipologico: gli Scritti
V. Il mistero evangelico: i Vangeli

VI. Il mistero sacramentale ed escatologico:
gli Scritti protocristiani



Terza parte: FONDAMENTI STORICO-TEOLOGICI
I. Epoca patristica

1. Gli albori della patristica (I-II secolo)
1.1. La letteratura subapostolica
1.2. La letteratura apologetica

2. Gli sviluppi della patristica (III secolo)
2.1. Gli alessandrini
2.2. Gli africani

3. La grande patristica (IV-V secolo)
3.1. I Padri orientali
3.2. I Padri occidentali

4. Il pensiero di Agostino
5. Il crepuscolo della patristica (VI e VII secolo)
6. Quadro sintetico

II. Epoca medioevale
1. L’inverno medioevale (VIII-XI secolo)
2. La primavera medioevale (XII secolo)

2.1. L’amor cortese e l’eresia catara
2.2. La teologia scolastica

3. L’estate medioevale (XIII secolo)
4. Il pensiero di Tommaso d’Aquino
5. L’autunno medioevale (XIV secolo)

5.1. Il nominalismo ockhamista
5.2. Le Somme per i Confessori

6. Quadro sintetico
III. Epoca moderna

1. La transizione (XV-XVI secolo)
1.1. La Riforma
1.2. Il concilio di Trento

2. Le tensioni (XVII-XVIII secolo)
2.1. La corrente mitigata
2.2. La corrente più severa
2.3. L’intervento magisteriale
2.4. L’esclusione della parvitas materiae

3. Il pensiero di Alfonso Maria de’ Liguori
4. Quadro sintetico

IV. Epoca contemporanea
1. Le istanze del secolo XIX



1.1. L’interpretazione scientifica della sessualità 
1.2. La concezione romantica dell’amore
1.3. La delegittimazione della Chiesa
1.4. L’insegnamento di Leone XIII
1.5. La formazione dei confessori

2. Il rinnovamento dei secoli XX-XXI
2.1. I prodromi del rinnovamento
2.2. L’insegnamento di Pio XI
2.3. L’insegnamento di Pio XII
2.4. Il rinnovamento del concilio Vaticano II
2.5. L’insegnamento di Paolo VI
2.6. L’insegnamento di Giovanni Paolo II
2.7. L’insegnamento di Benedetto XVI
2.8. L’insegnamento di Francesco

3. Quadro sintetico

Quarta parte: CRITERIOLOGIA MORALE
I. Il dono dell’amore di Cristo

1. I nomi dell’amore
2. L’opposizione tra eros e agape
3. L’amore di Cristo come eros e agape
4. L’estensione trinitaria dell’amore di Cristo
5. La grazia dell’amore in Cristo

II. Le esigenze dell’amore sessuale
1. Vivere per l’altro/a

1.1. La donazione reciproca
1.2. La virtù della carità sponsale

2. Con tutto se stessi
2.1. L’unificazione personale
2.2. La virtù della castità

3. Nel mondo ambiente
3.1. L’interazione sociale
3.2. La virtù della giustizia

4. Lungo la storia
4.1. La narrazione storica dell’amore sessuale
4.2. La legge della gradualità o cammino graduale
4.3. Le virtù della fortezza e della prudenza



Quinta parte: FATTISPECIE DELL’AGIRE SESSUALE
I. L’autoerotismo

II. L’omosessualità
III. La sessualità giovanile
IV. La questione gender
V. La fecondità procreativa

VI. Le nuove unioni

TESTO ADOTTATO
FumaGalli A., L’amore sessuale. Fondamenti e criteri teologico-morali (= Biblioteca di Teologia 

Contemporanea 182), Queriniana, Brescia 20202.
Dispense del professore.

TESTI CONSIGLIATI
FaGGioni M.P., Sessualità matrimonio famiglia (= Trattati di Etica Teologica), EDB, Bologna 

2017;
Piana G., In novità di vita, Cittadella, Assisi (PG) 2014, vol. II: Morale della persona e della vita. 

SAGGI SEGNALATI
caHill L.S., Sesso, genere e etica cristiana (= Giornale di Teologia 293), Queriniana, Brescia 

2003;
FucHs E., Desiderio e tenerezza. Una teologia della sessualità, Claudiana, Torino 1988;
lacroix X., Il corpo di carne. La dimensione etica, estetica e spirituale dell’amore, EDB, Bo-

logna 1996.



ETICA SOCIALE
Riva mons. Angelo

Capitolo primo
SOCIETÀ, ECONOMIA, POLITICA

1. Società pre-moderna, moderna e post-moderna

2. La politica
2.1 La politica nell’orizzonte antico e medievale
2.2 La svolta di san Tommaso d’Aquino
2.3 Protestantesimo e teologia politica
2.4 L’epoca moderna e il liberalismo politico
2.5 Il totalitarismo politico (o Stato etico) del XX secolo
2.6 Il ritorno del liberalismo nel XX secolo
2.7 Lo scenario contemporaneo

3. L’economia
3.1 Definizione
3.2 L’economia pre-moderna: la «fisiocrazia»
3.3 L’economia moderna
3.4 Il modello economico liberista
3.5 Il modello economico collettivista
3.6 Il modello economico «misto» (o del Welfare)
3.7 L’economia post-moderna (post-industriale)
3.8 Il modello economico neo-liberista

Capitolo secondo
L’ISTRUZIONE BIBLICA E PATRISTICA SU SOCIETÀ, POLITICA ED 
ECONOMIA

1. L’ermeneutica biblica

2. Le istituzioni sociali e politiche dell’Antico Testamento

3. Società e politica nell’atteggiamento e nella predicazione di Gesù

4. Società e politica nelle comunità apostoliche e paoline



5. Società e politica nelle comunità sinottiche e giovannee

6. La Tradizione della Chiesa (cenni)

Capitolo terzo
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. PERCORSO STORICO E 
IDENTITÀ TEOLOGICA

1. La stagione classica («modello dottrinale»)

2. La stagione del rinnovamento («modello antropologico-etico»)

3. La stagione della contestazione («modello critico-profetico»)

4. La stagione del rilancio («modello cristocentrico»)

5. Il magistero sociale di Benedetto XVI

6. Sguardo retrospettivo e prospettico
6.1  Sul piano dell’identità: da un’impostazione (prevalentemente) filosofica

a una impostazione teologica (cristocentrica).
6.2 Sul piano del metodo: dal metodo deduttivo al metodo fenomenologico
6.3 Sul piano intra-ecclesiale: dal clericalismo alla laicità
6.4 Sul piano dello stile: dall’apologetica al dialogo
6.5  Sul piano extra-ecclesiale: dalla cristianità (medievale) alla laicità (o

«nuova cristianità»)

7. Il magistero sociale di papa Francesco

Capitolo quarto
MORALE SOCIALE FONDAMENTALE. VIRTÙ, PRINCIPI, COROLLARI

I. La virtù della giustizia

1. Teologia biblica della giustizia

2. La sintesi teologica medievale
2.1 La tradizione giuridica latina



2.2 Giustizia legale, generale e particolare 
2.3 Giustizia e carità

3. L’evoluzione moderna della virtù della giustizia
3.1 Primato della giustizia commutativa
3.2 Giustapposizione fra giustizia e carità

4. Giustizia e carità nella DSC

5. Prospettive post-moderne sulla giustizia

II. I principi della Dottrina sociale della Chiesa

1. Il principio della persona
1.1 Il mistero della persona
1.2 Le negazioni del principio della persona
1.3 Le frontiere attuali del principio della persona
1.4 La persona nella riflessione laica: i diritti dell’uomo

2. Il principio di solidarietà

3. Il principio di sussidiarietà
3.1 La solidarietà «sussidiaria»
3.2 Sviluppo storico
3.3 Soggetti e contenuti della sussidiarietà
3.4 Il senso della sussidiarietà
3.5 Il limite e i rischi di una sussidiarietà non solidale

4. Il principio di fraternità
4.1 Dono, gratuità, reciprocità
4.2 L’economia civile

5. Il principio del bene comune
5.1 Il bene comune nella concezione classica
5.2 La crisi moderna del bene comune
5.3 La rifondazione del «bene comune»
5.4 La «nebulosa» del bene comune
5.5 L’evoluzione post-moderna del bene comune



5.6 I «valori non negoziabili»

III. I corollari della Dottrina sociale della Chiesa

1. Il principio della destinazione universale dei beni

2. L’opzione preferenziale per i poveri (OPP)

Capitolo quinto
QUESTIONI DI MORALE SOCIALE SPECIALE

1. La forma laica e democratica dello Stato

2. Guerra e pace

3. Ambiente ed ecologia
3.1 L’emergenza ambientale
3.2 La galassia dell’ecologismo («ecosofia»)
3.3 La questione dell’antropocentrismo moderno e cristiano
3.4 La teologia della creazione
3.5 Prime indicazioni di etica ambientale
3.6 L’enciclica Laudato si’ di papa Francesco

BIBLIOGRAFIA

Dispense del docente.

Dispense del prof. Cucchetti.
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bonandi a., «Percorsi e prospettive della morale sociale. Tra dottrina sociale della Chiesa e 
teologia morale sociale, tra norma del bene e legge civile», in Teologia 26 (2001), 406-420 

bonandi a., «Per la costruzione del corso di teologia morale sociale», in Teologia (2015)1, 
94-112

combi e. - monti e., Fede cristiana e agire sociale, Centro Ambrosiano, Milano 1994.




