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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

di Luca Ghisleri 

 

Nato a Ghedi (BS) il 15 marzo 1969. 

Residente a Brescia.  

Sposato, due figli. 

 

 

Formazione, attività di ricerca, titoli conseguiti e posizione attuale 

 

Laurea in filosofia, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, a.a. 

1993-1994. Titolo della tesi: “Filosofia della libertà e dialettica in Luigi Pareyson”. Relatori: Prof. P. 

D’Alessandro e dott. ssa M.C. Bartolomei. Correlatore: prof. F. Moiso; votazione riportata: 110/110 

e lode. 

 

Attestato di perfezionamento in “discipline filosofiche e storiche”, conseguito presso l’Università 

Bocconi di Milano (a.a.1997-1998). 

 

Abilitazione all’insegnamento della storia e della filosofia nei licei statali mediante superamento di 

concorso riservato (Brescia, a.s. 1999-2000). 

 

Vincitore del concorso a cattedre per l’insegnamento della storia e della filosofia nei licei statali 

(Saronno, 1999 e Gallarate, 2000). 

 

Abilitazione all’insegnamento della filosofia, della psicologia e delle scienze dell’educazione nei licei 

statali mediante superamento di concorso riservato (Brescia, a.s. 2000-2001). 

 

Dottorato di ricerca in Ermeneutica filosofica, conseguito presso l’Università degli studi di Torino, 

a.a. 2001-2002. Tutore: prof. C. Ciancio. Titolo della tesi: “Il problema della libertà nel pensiero di 

Luigi Pareyson”; giudizio riportato: ottimo. 

 

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università del Piemonte orientale 

(sede di Vercelli) dal luglio 2004 al giugno 2005. Progetto di ricerca: “L’ontologia neoplatonica di 

K.W.F. Solger”. Responsabile scientifico del progetto: prof. Claudio Ciancio. 

 

Borsista presso il Centro Studi filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” di Torino durante il primo 

semestre del 2006. Attività: trascrizione dall’originale dei manoscritti di Luigi Pareyson. 

Responsabile scientifico: prof. Claudio Ciancio. 

 

Assegnista di ricerca (dal luglio 2006 al giugno 2008) presso il Dipartimento di Studi umanistici 

dell’Università del Piemonte orientale (sede di Vercelli). Progetto di ricerca: “Il pensiero di Solger 

nel contesto della filosofia classica tedesca”. Responsabile scientifico del progetto: prof. Claudio 

Ciancio. 

 

Ricercatore di filosofia teoretica presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università del 

Piemonte orientale (dal 22.12.2008; confermato dal 23.12.2011). 

 

Conseguimento (il 19.12.2013) della abilitazione scientifica nazionale alla funzione di Professore di 

II fascia nel settore concorsuale 11/C1 Filosofia Teoretica e S.S.D. M-FIL/01 Filosofia teoretica.  
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Professore associato di Filosofia teoretica presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università 

del Piemonte orientale (dall’1.10.2018). 

 

Conseguimento all’unanimità della abilitazione scientifica nazionale alla funzione di Professore di I 

fascia nel settore concorsuale 11/C1 Filosofia Teoretica e S.S.D. M-FIL/01 Filosofia teoretica (terzo 

quadrimestre 2023-2025; durata: 13.3.2025-13.3.2037). 

 

Attività didattica 

 

Attività precedente alla presa di servizio come ricercatore presso UPO 

Docente di filosofia e storia presso il liceo classico parificato “C. Arici” di Brescia (dall’a.s. 1996-

1997 all’a.s. 1999-2000). 

Docente di filosofia ed estetica presso il liceo artistico sperimentale legalmente riconosciuto “V. 

Foppa” di Brescia (dall’a.s. 1997-1998 all’a.s. 2000-2001). 

Docente (di ruolo) di filosofia e storia presso il liceo statale “G. Bagatta” di Desenzano del Garda 

(BS) (a.s. 2001-2002). 

Docente (di ruolo) di filosofia e storia presso il liceo statale “Leonardo” di Brescia (dall’a.s. 2003-

2004 all’a.s. 2007-2008). 

 

Collaboratore presso la cattedra di filosofia morale e di filosofia della religione (prof. essa Maria 

Cristina Bartolomei) del corso di laurea in filosofia dell’Università degli Studi di Milano. 

Cultore della materia presso la cattedra di filosofia teoretica (prof. Claudio Ciancio) del corso di 

laurea in filosofia dell’Università del Piemonte Orientale. 

 

Attività svolta in qualità di ricercatore universitario e di professore associato presso UPO 

Moduli di insegnamento (da 9 e 6 cfu) tenuti all’interno del corso triennale di Filosofia e 

comunicazione, del corso magistrale di Filosofia e del corso di Filosofia, politica e studi culturali 

afferenti al Dipartimento di Studi umanistici: 

a.a. 2008-2009: Ermeneutica (“Filosofia e interpretazione. Introduzione all’ermeneutica”, 36 ore) 

a.a. 2009-2010: Ermeneutica (“Filosofia, interpretazione, verità”, 54 ore) 

a.a. 2010-2011: Filosofia della comunicazione (“Essere e linguaggio. Verità e metodo di H.-G. 

Gadamer”, 54 ore) 

a.a. 2011-2012: Ermeneutica (“Interpretazione, simbolo e logica dei doppi pensieri”, 54 ore) 

a.a. 2012-2013: Ermeneutica (“Religione, verità, ambiguità”, 54 ore) 

a.a. 2013-2014: Filosofia delle religioni (“Introduzione alla filosofia della religione. Modelli e 

figure”, 54 ore) 

a.a. 2014-2015: Filosofia delle religioni (“Filosofia, religione, ontologia della rivelazione”, 54 ore) 

a.a. 2015-2016: Filosofia teoretica (“Verità ed ermeneutica”, 54 ore) 

a.a. 2016-2017: Filosofia delle religioni (“Filosofia, religione, ermeneutica”, 54 ore); Filosofia della 

comunicazione interculturale specialistica (“Prospettive sul male”, 36 ore) 

a.a. 2017-2018: Filosofia delle religioni (“Filosofia, religione, sentimento”, 54 ore); Filosofia della 

comunicazione interculturale specialistica (“Il problema del male. Sguardi cristiani ed ebraici”, 36 

ore) 

a.a. 2018-2019: Filosofia teoretica (“Interpretazione e verità”, 54 ore); Filosofia delle religioni 

(“Religione, pluralismo, ‘doppi pensieri’”, 36 ore); Filosofia teoretica magistrale (“Arte, filosofia e 

religione nel pensiero di K.W.F. Solger”, 30 ore) 

a.a. 2019-2020: Filosofia teoretica (“Interpretazione, finitezza, simbolo”, 54 ore); Filosofia delle 

religioni (“Religione, filosofia, sentimento”, 36 ore); Filosofia teoretica magistrale (“Ermeneutica e 

metafisica. Le prospettive di Luigi Pareyson e Italo Mancini”, 30 ore) 
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a.a. 2020-2021: Filosofia teoretica (“Essere, tempo, esistenza”, 54 ore); Filosofia delle religioni 

(“Introduzione alla filosofia della religione”, 36 ore); Filosofia teoretica magistrale (“Sguardi sul 

problema del male nel pensiero del Novecento”, 30 ore) 

a.a. 2021-2022: Filosofia teoretica (“Essere, tempo e persona”, 54 ore); Filosofia delle religioni 

(“Introduzione alla filosofia della religione”, 36 ore); Filosofia teoretica magistrale (“Persona, verità, 

libertà. Il percorso teoretico di Luigi Pareyson”, 30 ore) 

a.a. 2022-2023: Filosofia teoretica (“Ermeneutica e verità”, 54 ore); Filosofia delle religioni 

(“Introduzione alla filosofia della religione”, 36 ore); Identità, differenza e dialogo interculturale 

(“Dialogo e interculturalità”, 30 ore) 

a.a. 2023-2024: Filosofia teoretica (“Filosofia e interpretazione”, 54 ore); Filosofia delle religioni 

(“Religione, Dio, libertà”, 36 ore); Identità, differenza e dialogo interculturale (“Dialogo e 

interculturalità”, 30 ore) 

a.a. 2024-2025: Filosofia teoretica (“Filosofia, interpretazione, interculturalità”, 54 ore); Filosofia 

delle religioni (“Religione, Dio, libertà”, 36 ore); Estetica (“Estetica ed ermeneutica”, 30 ore). 

 

Ha tenuto in alcuni a.a. lezioni sul pensiero di Luigi Pareyson all’interno del Corso magistrale di 

filosofia della religione presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

Ha seguito in qualità di relatore numerose tesi triennali e magistrali; è stato correlatore di numerose 

tesi magistrali, anche presso altre Università. 

 

È stato membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Filosofia e storia della filosofia” (Università 

del Piemonte Orientale dal 2009 – XXV ciclo – al 2012) ed è membro del dottorato FINO (Università 

di Torino - Università di Genova - Università del Piemonte orientale - Università di Pavia) dal 2013 

(XXIX ciclo; curriculum teoretico). In questo ruolo ha svolto incarichi didattici e di tutorato ed è stato 

membro di commissioni per l’ammissione al dottorato (2011 e 2020) e per l’attribuzione del titolo 

(2017). 

 

 

Partecipazione in qualità di relatore, di promotore o di coordinatore a seminari e convegni 

scientifici nazionali e internazionali 

 

Partecipazione come relatore al convegno “Le conquiste della libertà” (S. Cesarea Terme, Lecce, 23-

26 maggio 2001), organizzato dal Centro Studi filosofici di Gallarate in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Lecce. Titolo della relazione: “Libertà ed etica in Luigi Pareyson”. 

Partecipazione come relatore al convegno “Comunità e libertà” (Macerata, 21-23 maggio 2003), 

organizzato dal Centro Studi filosofici di Gallarate in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Lecce e l’Università degli Studi di Macerata. Titolo della relazione: “Libertà e comunità in Luigi 

Pareyson”. 

Partecipazione come relatore al convegno per ricercatori e dottorandi di ricerca in discipline 

filosofiche intitolato “Libertà, identità, relazione” (Padova, 6-8 settembre 2004) e organizzato dal 

Centro Studi filosofici di Gallarate in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Titolo 

della relazione: “Libertà, identità e relazione nel pensiero di K.W.F. Solger”. 

Introduzione e coordinamento del seminario su “Dio, male e sofferenza” (promosso dalla rivista 

“Humanitas”, Brescia 9 novembre 2007) con gli interventi, tra gli altri, di Giacomo Canobbio, 

Claudio Ciancio, Maria Cristina Bartolomei e Alberto Cozzi. 
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Partecipazione come relatore al convegno internazionale “Nichts, Negation, Nihilismus. Die 

europäische Moderne als Erkenntnis und Erfahrung des Nichts” (Centro italo-tedesco di Villa Vigoni, 

Menaggio, Como, 29-30 maggio 2008), promosso dal Centro Interdipartimentale di ricerca sulla 

Morfologia “Francesco Moiso” dell’Università di Udine e dal Internationales Forschungs-netzwerk 

Tr4anszendentalphilosophie/ Deutscher Idealismus (Berlin). Titolo della relazione: “Absolute, 

Revelation and Nothing in the Thought of K.W.F. Solger”. 

 

Partecipazione come relatore al convegno finale del Prin 2007 “Verità: identità e differenze. Identità 

ontologiche, differenze ermeneutiche, dialettiche storiche” (Cefalù, 28-30 ottobre 2010). Titolo della 

relazione: “Quale filosofia?”.  

 

Organizzazione, coordinamento scientifico e introduzione del seminario “Analogia, simbolo e 

paradosso. Pensare l’Assoluto tra metafisica ed ermeneutica” (Vercelli, 9 novembre 2012), promosso 

dall’unità locale “Soggettività e Assoluto” Prin 2009 del Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università del Piemonte Orientale. 

 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale “L’interrogazione del simbolo” (Milano e 

Vercelli, 9-11 ottobre 2013), promosso dall’Università degli Studi di Milano e dall’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale. Titolo della relazione: “Il simbolo nel pensiero di Luigi Pareyson”.  

 

Partecipazione come relatore al convegno “Secolarizzazione e presenza pubblica della religione”, 

promosso dal Centro Studi filosofici di Gallarate (Roma, 25-27 settembre 2014). Titolo della 

relazione: “Il cristianesimo radicale di Italo Mancini”. 

 

Organizzazione e coordinamento scientifico (con C. Ciancio, M. Pagano e I. Poma) del convegno dei 

ricercatori e dei dottorandi “La fondazione dell’etica”, promosso dal “Centro studi filosofici di 

Gallarate” in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte 

orientale (Vercelli, 9-11 settembre 2015).  

Partecipazione come relatore alla giornata internazionale di studio “La philosophie de K.W.F. Solger. 

Art, ironie, révélation”, promossa dall’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 e dal CNRS (Parigi, 7 

novembre 2015). Titolo della relazione: “Revelation and Nothing”.  

 

Organizzazione e coordinamento scientifico (con C. Ciancio, M. Pagano e I. Poma) del convegno dei 

ricercatori e dei dottorandi “La fondazione dell’etica in una prospettiva interculturale”, promosso dal 

“Centro studi filosofici di Gallarate” in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università del Piemonte orientale (Vercelli, 14-16 settembre 2016).  

 

Partecipazione come relatore al convegno su “Verità e bellezza”, promosso dal Centro Studi filosofici 

di Gallarate (Roma, 22-24 settembre 2016). Titolo della relazione: “Verità e bellezza nel pensiero di 

K.W.F. Solger”.  

 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale “Cristianesimo e cultura. In onore di Claudio 

Ciancio” (Torino, 26-27 gennaio 2017), promosso dal Centro Studi filosofico-religiosi Luigi 

Pareyson, dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte orientale, dal Centro 

interuniversitario di Studi sul simbolico, dal Centro Culturale S. Lorenzo, dal Centro 

interuniversitario di morfologia Francesco Moiso, dalla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale - 

sezione parallela di Torino e dal Centro evangelico di cultura Arturo Pascal. Comunicazione nella 

tavola rotonda finale. 

 

Organizzazione e coordinamento scientifico (con C. Ciancio, M. Pagano e I. Poma) del convegno dei 

ricercatori e dei dottorandi “La fondazione dell’etica e la religione”, promosso dal “Centro studi 



5 

 

filosofici di Gallarate” in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del 

Piemonte orientale (Vercelli, 13-15 settembre 2017).  

 

Partecipazione come relatore nella giornata di studio “Simbolo si dice in molti modi”, promossa dal 

Centro interuniversitario di Studi sul Simbolico (Università degli Studi di Milano, 3 maggio 2018). 

Titolo della relazione: “Simbolo e concetto”.  

 

Partecipazione come relatore al XX Convegno del Seminario de las Tres Culturas “L’universale e le 

differenze. In onore di Maurizio Pagano”, promosso dal Centro Studi filosofico-religiosi “Luigi 

Pareyson” (Torino, 27-29 giugno 2018). Comunicazione all’interno della tavola rotonda “A colloquio 

con Maurizio Pagano”. 

 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale intitolato “Il pensiero della libertà. Luigi 

Pareyson a cent’anni dalla nascita” e organizzato dal Centro Studi filosofico-religiosi “Luigi 

Pareyson” (Torino, 21-23 novembre 2018). Comunicazione tenuta nella sessione “Pareyson 

nell’orizzonte attuale”. 

 

Partecipazione come relatore al seminario su “Lessico del qualitativo. Analogia” (Dipartimento 

S.A.G.A.S., Università di Firenze, 4 febbraio 2019). Titolo della relazione: “Somiglianza e 

dissomiglianza. Sguardi sull’analogia in ambito filosofico-teologico”. 

 

Organizzazione e coordinamento scientifico (con M.C. Bartolomei e I. Poma) del convegno 

internazionale “Il sacro e la polis. Coniugazioni”, promosso dal “Centro Interuniversitario di studi sul 

simbolico” (Milano e Vercelli 16-17 ottobre 2019).  

 

Organizzazione e coordinamento scientifico (con I. Poma) dei seminari (on line) promossi dal Centro 

Interuniversitario di studi sul simbolico a partire dal 2020 e riguardanti, tra l’altro: Cassirer (21.1.2020 

e 31.10.2023), Platone e Aristotele (4.6.2020), Agostino (16.4.2021 e 10.6.2021), Tommaso 

(17.6.2022), Cusano (27.10.2022), Pico della Mirandola (29.11.2022), Vico (15.6.2023), N. Mandela 

(14.12.2023), G. Matteotti (18.6.2024) e I. Kant (25.3.2025). 

 

Incaricato (il 4.11.2021) dal Centro Studi filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” di Torino della 

curatela scientifica del volume n. 1 (Karl Jaspers) delle Opere complete di Luigi Pareyson (Mursia, 

Milano). 

Comunicazione all’interno della presentazione on line del volume Il sacro e la polis. Intersezioni 

simboliche (Mimesis, 2021), promossa dal Centro Interuniversitario di Studi sul Simbolico l’11 

febbraio 2022. 

 

Organizzazione e coordinamento scientifico (con M.C. Bartolomei, C. Danani, G. Lingua e I. Poma) 

del convegno internazionale on line “Le matrici simboliche del politico”, promosso dal “Centro 

Interuniversitario di studi sul simbolico” (28 aprile 2022).  

 

Invitato (il 21.08.2022) dal Comitato direttivo della Federazione Internazionale delle Società 

Filosofiche, su raccomandazione del Comitato scientifico internazionale del 25° Congresso mondiale 

di filosofia, a co-presiedere la sezione tematica “Hermeneutics” (n. 22) di tale Congresso (che si è 

svolto a Roma presso l’Università La Sapienza dall’1 all’8 agosto 2024 e che ha avuto per tema 

conduttore “Philosophy across Boundaries”).  
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Partecipazione come relatore al XV convegno dell’Associazione Italiana di Filosofia della religione 

dal titolo “Filosofia dialogica, intersoggettività, religione” (Università di Perugia,17-18 novembre 

2022). Titolo della relazione: “Dialogo ed ermeneutica”.  

 

Comunicazione durante la presentazione on line del libro di L. Ghisleri Verità, simbolo, libertà, 

promossa dal Centro Interuniversitario di Studi sul Simbolico e dal Centro Studi filosofico-religiosi 

“Luigi Pareyson” (27 gennaio 2023). 

 

Organizzazione (con S. Sini, R. Ambrosini, G. Bottiroli, G. Moretti, S. Petrosino e A. Tagliapietra) 

del convegno “Pensare la testualità”, iniziativa inaugurale del Flecir-Centro di Ricerca 

Interuniversitario Filosofia e Letteratura (Università del Piemonte Orientale, Vercelli, 13 marzo 

2023).  

 

Partecipazione come relatore al LXXVIII Convegno del Centro Studi filosofici di Gallarate dal titolo 

“I limiti e oltre” (Roma, 28-30 settembre 2023). Titolo della relazione: “Analogia e limite creaturale. 

Sguardi filosofico-teologici”.  

 

Organizzazione (con S. Sini, R. Ambrosini, G. Bottiroli, G. Moretti, S. Petrosino e A. Tagliapietra) 

del convegno “Ipotesi sull’immagine”, promosso dal Flecir-Centro di Ricerca Interuniversitario 

Filosofia e Letteratura (Università Vita-Salute S. Raffaele, 20 ottobre 2023).  

 

Comunicazione durante la presentazione del volume di L. Messinese Il filosofo e la fede. Il 

Cristianesimo ‘moderno’ di Gustavo Bontadini, promossa dal Centro Studi filosofico-religiosi “Luigi 

Pareyson” con il patrocinio della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale – sezione di Torino 

(Torino, 26 ottobre 2023). 

 

Organizzazione, coordinamento scientifico (con I. Poma) e introduzione della giornata di Convegno 

internazionale su “La dimensione simbolica tra religione e mistica”, promossa dal Centro 

Interuniversitario di Studi sul Simbolico (Vercelli, 27 maggio 2024). 

Partecipazione come relatore al XXV World Congress of Philosophy (Università La Sapienza, Roma 

2 agosto 2024). Titolo della relazione: “Linguaggio, alterità, verità. Intorno al dialogo in Gadamer e 

in Pareyson (sezione Hermeneutics).  

 

Organizzazione e coordinamento scientifico della Round Table su “Interpretazione e libertà. Temi, 

problemi, attualità del pensiero di Luigi Pareyson” (XXV World Congress of Philosophy, Università 

La Sapienza, Roma 7 agosto 2024). 

 

Partecipazione come relatore alla Round Table “Interpretazione e libertà. Temi, problemi, attualità 

del pensiero di Luigi Pareyson” (XXV World Congress of Philosophy, Università La Sapienza, Roma 

7 agosto 2024). Titolo della relazione: “Il dialogo ermeneutico tra verità e alterità”. 

 

Invitato per un periodo di ricerca (dal 15 novembre al 15 dicembre 2024) sul tema “Il dialogo e le sue 

condizioni. Il contributo delle filosofie ermeneutiche di Hans-Georg Gadamer e Luigi Pareyson” 

presso la Kölner Hochschule für Katholische Theologie.   

Coordinamento del seminario “Sentieri heideggeriani. Le direzioni eccentriche del pensiero 

contemporaneo”, promosso dai dottorandi Fino del primo anno (curriculum teoretico) (Vercelli, 16 

maggio 2025). 
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Partecipazione come relatore al convegno “La verità della finzione”, promosso dal Flecir e 

dall’Archivio “Julien Ries” dell’Università Cattolica di Milano (Milano, 21 maggio 2025). Titolo 

della relazione: “Della verità e delle sue interpretazioni. Sguardi sull’ermeneutica di Lugi Pareyson”. 

 

Discussant della comunicazione di S. Manfrinati, Symbol and Structure of Being in Melchiorre and 

Pareyson, all’interno di Fino June Seminar (Villa San Remigio, Verbania, 17 giugno 2025). 

 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali 

Membro (dal primo novembre 2012 al 31 ottobre 2017) della Redazione nord-occidentale della rivista 

“Filosofia e teologia”; membro (dal primo novembre 2017) della sua Redazione lombarda. 

Membro (dal primo novembre 2019) del Comitato scientifico dell’“Annuario filosofico” (rivista di 

fascia A per il s.s.d. della filosofia teoretica).  

Membro (dal primo novembre 2019) del Comitato scientifico della collana “Intessiture” dell’editore 

Mimesis (Milano-Udine).  

Referee delle riviste “Giornale di metafisica”, “Annuario filosofico”, “Filosofia”, “Spazio filosofico”, 

“Ricerche teologiche”, “Annali del Centro Studi Filosofici di Gallarate”, “Jolma-The Journal for the 

Philosophy of Language, Mind and the Arts”, “Il Pensiero”. 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca, centri studi e società scientifiche 

 

Socio del Centro Studi filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” (dal 2009) e membro del suo Comitato 

scientifico (dal 2021). 

 

Membro (dal 2012) del Comitato scientifico della Fondazione “Centro Studi Filosofici di Gallarate”. 

 

Socio della Società italiana di filosofia teoretica (dal 2012) e membro del suo Consiglio direttivo (dal 

2015 al 2018). 

 

Membro del Consiglio direttivo del Centro interuniversitario di studi sul simbolico (dal 2016) e suo 

vice-direttore (dal 2018). 

 

Socio dell’Associazione italiana di Filosofia della religione (dal 2021). 

 

Membro della Direzione del Flecir – Centro interuniversitario di Ricerca “Filosofia e letteratura” (dal 

2022).  

 

 

Accesso a finanziamenti su bandi competitivi 

Membro dell’unità locale “Filosofia e spazio pubblico” (unità di Vercelli, responsabile scientifico: 

prof. Ugo Perone) afferente al Prin 2007 intitolato “Verità: identità e differenze. Identità ontologiche, 

differenze ermeneutiche, dialettiche storiche” (coordinatore scientifico: prof. Mario Ruggenini). 

 

Membro dell’unità locale “Soggettività e assoluto” (unità di Vercelli, responsabile scientifico: prof. 

Maurizio Pagano) afferente al Prin 2009 intitolato “Ontologia, ermeneutica, politica: percorsi storici 

e strutture teoriche” (coordinatore scientifico: prof. Luigi Ruggiu).  
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Membro di vari gruppi di ricerca finanziati con i fondi locali del Dipartimento di Studi umanistici 

(dal 2010 al 2017). 

 

Ammesso al Finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca previsto dal MUR-

Ministero dell’Università e della Ricerca (avviso pubblico di ANVUR n. 20/2017 del 15-06-2017) 

per i professori di seconda fascia e i ricercatori in servizio a tempo pieno nelle università statali. 

Membro del gruppo di ricerca “Simboli dell’altro: lo spazio tra incontro e narrazione” (coordinatrice: 

prof.ssa Iolanda Poma) (progetti FAR – Fondi di Ateneo per la ricerca – 2019). 

Membro (dal 4 febbraio 2025) dell’unità di ricerca dell’Università del Piemonte orientale 

(responsabile scientifico: prof.ssa Iolanda Poma) afferente al Prin 2022 intitolato “Making space for 

the Other. Cemeteries as performing places for inclusive, safe, resilient societies: an interdisciplinary 

project” (unità capofila l’Università di Macerata, coordinatrice scientifica: prof.ssa Carla Danani). 

 

Principali incarichi istituzionali e didattico-organizzativi 

 

Membro del Consiglio di corso di studio in Filosofia e comunicazione (dal 2008), in Filosofia (dal 

2008 al 2021) e in Filosofia, politica e studi culturali (dal 2021) dell’Università del Piemonte 

Orientale. 

 

Membro del gruppo di Assicurazione della qualità del corso di studio in Filosofia e comunicazione 

(dal 2017).  

 

Membro della Commissione Biblioteca del Dipartimento di Studi umanistici (dal 2018). 

 

Membro della Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento di Studi umanistici (dal 2019). 

 

Presidente del corso di studio in Filosofia e comunicazione (dal primo novembre 2020 al 31 ottobre 

2023). 

 

Membro della Commissione per la redazione del Piano strategico del Consiglio di Dipartimento di 

Studi Umanistici (2021 e 2025). 

 

Principali relazioni e comunicazioni in ambito di terza missione e di public engagement  

“Tra il nulla e il male. Per un’introduzione al problema del nichilismo”: relazione nel corso di 

Aggiornamento e Divulgazione Culturale, coordinato dal prof. M. Migliori, intitolato “Guerra al 

Grande Nulla. Esiti del nichilismo e destino della civiltà” e promosso dalla Associazione Pro Cultura 

Popolare “Carducci” di Como (Como, 30 ottobre 2009). 

Conclusione del “Corso Regionale di aggiornamento per Insegnanti di Religione Cattolica della 

Lombardia Il testo biblico nel contesto scolastico. La Bibbia come risorsa culturale” (Eremo di 

Bienno, Brescia 20-22 novembre 2015). 

 

“In principio era la scelta. Libertà e verità nel pensiero di Luigi Pareyson”: relazione all’interno della 

rassegna “La verità, vi prego, sulla verità” (Questioni filosofiche 2015-2016), promossa dal Centro 

universitario padovano (Padova, 13 febbraio 2016). 



9 

 

Comunicazione su “Dialogo e alterità. Una prospettiva ermeneutica” e seminario su “Pluralismo e 

relativismo. Una riflessione a partire dal pensiero di Luigi Pareyson”, all’interno del convegno 

“Culture in dialogo”, promosso – nell’ambito della Festa Popoli 2017 – dalla Diocesi eusebiana e dal 

Comune di Vercelli in collaborazione con l’Università del Piemonte orientale (Seminario 

Arcivescovile di Vercelli, 3 ottobre 2017). 

 

Direzione scientifica, organizzazione (con Iolanda Poma e Alfonsina Zanatta) e Conclusioni del 

convegno “Le sfide dell’ospitalità. Itinerari formativi e attività sul dialogo tra le culture”, promosso 

dall’Arcidiocesi di Vercelli in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 

del Piemonte orientale (Vercelli, 23 maggio 2019). 

 

Comunicazione all’interno di Libri on Air - L’Università a pagine spiegate: presentazione on line del 

volume Le sfide dell’ospitalità (Aracne, 2020), promossa dalla Pastorale universitaria di Vercelli (7 

maggio 2021). 

 

Relazione on line su “Pareyson e la libertà” all’interno della rassegna “Autori e valori”, promossa 

dalla Pastorale universitaria di Vercelli (5 aprile 2022). 

 

Relazione online su “Il senso dell’incontro e del dialogo tra culture lontane”, all’interno della rassegna 

“Incontrarsi da culture lontane”, promossa dalla Pastorale universitaria dell’Arcidiocesi di Vercelli 

(7 novembre 2022). 

 

Relazione su “Filosofia, educazione, intercultura” (e conduzione di 2 laboratori su “Dialogo e 

intercultura) all’interno della mattinata di studi su “Culture e stili educativi” afferente alla Festa dei 

popoli 2023 su “EduCaRE. Sfide educative nell’orizzonte interculturale”, promossa dall’Arcidiocesi 

di Vercelli in collaborazione con Upo (Seminario arcivescovile di Vercelli, 11 ottobre 2023). 

 
Relazione su “Grandezza e miseria dell’uomo. Introduzione al pensiero di Blaise Pascal”, promossa 

dall’Associazione “Topi di Biblioteca” (Brescia, 11 gennaio 2024). 

 

Comunicazione su “Ospitalità, verità, dialogo”, all’interno di “Sant’Andrea 1224-2024. Percorsi alla 

scoperta di un’antica abbazia e del suo ospedale”, iniziativa promossa dal Dipartimento di Studi 

umanistici, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Vercelli, l’Azienda sanitaria locale di Vercelli, 

Radio 6023, Terre dell’alto Piemonte (Vercelli, 9 maggio 2024). 

 

Relazione online su “Dostoevskij. Responsabilità, sofferenza e redenzione tra interpretazione e 

testimonianza (con C. Vianelli), all’interno della rassegna “Autori e valori. Quinta Edizione. Ricucire. 

Passi di riconciliazione”, promossa dalla Pastorale universitaria di Vercelli (29 aprile 2025). 

 

Relazione su “Luigi Pareyson e gli occhi aperti di ciascuno”, all’interno della rassegna “Dialoghi del 

giovedì”, promossa dall’Arcidiocesi di Vercelli-Pastorale universitaria, Pastorale giovanile di 

Vercelli-Volti a Mamre (Vercelli, 22 maggio 2025). 

 

Organizzazione, direzione scientifica e presidenza delle “Lezioni di filosofia”, promosse dalla 

Cooperativa cattolico-democratica di cultura di Brescia:  

edizione 2007 su “Etica e politica” (con interventi di Enrico Berti su Aristotele, Massimo Mori su 

Kant e Pier Paolo Portinaro su Bobbio);  

edizione 2010 su “Pensatori del Novecento” (con interventi di Carlo Angelino su Heidegger, Luigi 

Perissinotto su Wittgenstein e Paul Gilbert su Blondel);  

edizione 2011 su “Pensatori del Novecento” (con interventi di Virgilio Melchiorre su Husserl, 

Graziano Ripanti su Gadamer e Fabio Minazzi su Popper);  
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edizione 2012 su “Il problema di Dio nel pensiero del Novecento” (con interventi di Mauro Fornaro 

su Freud, Giovanni Grandi su Maritain e Giancarlo Gaeta su Weil);  

edizione 2013 su “Il problema di Dio nel pensiero del Novecento” (con interventi di Giovanni Invitto 

su Sartre, Francesco Miano su Jaspers e Angela Ales Bello su Stein);  

edizione 2015 su “Il problema della libertà” (con interventi di Claudio Ciancio su Pascal, Pier Paolo 

Ottonello su Rosmini e Roberto Garaventa su Kierkegaard);  

edizione 2016 su “Il problema della libertà” (con interventi di Emanuela Scribano su Cartesio, Gian 

Luigi Paltrinieri su Kant e Maurizio Pagano su Hegel); 

edizione 2018 su “Il problema del male” (con interventi di Aldo Magris su Plotino, Giuseppe D’Anna 

su Spinoza e Claudio Ciancio su Schelling); 

edizione 2019 su “Il problema del male” (con interventi di G. Barzaghi su Tommaso d’Aquino, A. 

Poma su Gottfried Wilhelm Leibniz e Giuseppe Invernizzi su Arthur Schopenhauer); 

edizione 2021 (on line) su “La verità, il bene, la bellezza”, con gli interventi rispettivamente di 

Gaetano Chiurazzi, Luigi Alici e Gianluca Garelli;   

edizione 2022 (on line) su “La libertà, la responsabilità, la giustizia”, con gli interventi 

rispettivamente di Gianluigi Paltrinieri, Francesco Miano e Carla Danani; 

edizione 2023 su “Anima, mondo, Dio”, con gli interventi rispettivamente di Luca Vanzago, Massimo 

Marassi e Alessandra Cislaghi. 

 

 

Elenco delle principali pubblicazioni 

 

Monografie e curatele di volumi 

1. Inizio e scelta. Il problema della libertà nel pensiero di Luigi Pareyson, Trauben, Torino 2003, pp. 

1- 306.  

2. L’unità nella dualità. L’ontologia della rivelazione di K.W.F. Solger, Mimesis, Milano 2007, pp. 

1- 140.  

3. Pensare l’Assoluto. Analogia, simbolo e paradosso tra metafisica ed ermeneutica (ed.), Studium, 

Roma 2014, pp. 1-140. 

4. I fondamenti dell’etica in prospettiva interculturale (ed. con M. Pagano), Morcelliana, Brescia 

2017, pp. 1-200.  

5. I fondamenti dell’etica e la religione (ed.), Morcelliana, Brescia 2018, pp. 1-343. 

6. Verità, simbolo, libertà. Studi sul pensiero di Luigi Pareyson, Mimesis, Milano-Udine 2020, pp. 1-

164.  

7. Le sfide dell’ospitalità. Identità, alterità e pluralismo culturale (ed. con I. Poma), Aracne, Ariccia 

(RM) 2020, pp. 1-152. 

8. Il sacro e la polis. Intersezioni simboliche (ed. con I. Poma), Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 1-

280. 

9. Essere, analogia, libertà, Mimesis, Milano-Udine 2024, pp. 1-240. 
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Contributi in volume 

1. Sono libero?, in Dal senso comune alla filosofia. Domande e testi 1, Sansoni, Firenze 2001, pp. 

44-67.  

2. Libertà ed etica in Luigi Pareyson, in G.L. Brena (ed.), La libertà in questione, Edizioni 

Messaggero di Sant’Antonio, Padova 2002, pp. 269-278.  

3. Libertà, identità, relazione nel pensiero di K.W.F. Solger, in F. L. Marcolungo (ed.), Libertà, 

identità, relazione, Cleup, Padova 2005, pp. 109-116.  

4. Libertà e comunità nel pensiero di Luigi Pareyson, in M. Signore, G. Scarafile (ed.), Libertà e 

comunità, Messaggero di S. Antonio, Padova 2005, pp. 389-408.  

5. L’unità e la dualità della libertà. Note a margine della filosofia di Claudio Ciancio, in U. Perone, 

F. Vercellone (ed.), Ontologia e libertà. Saggi in onore di Claudio Ciancio, Mercurio, Vercelli 2008, 

pp. 245-261.  

6. Il problema del male nel pensiero di Luigi Pareyson, in M.C. Bartolomei (ed.), Il male in questione, 

Cuem, Milano 2008, pp. 123-130.  

7. Absolute, Revelation and Nothing in the Thought of K. W. F. Solger, in A. Bertinetto, C. Bilkelmann 

(ed.), Nichts, Negation, Nihilismus. Die europäische Moderne als Erkenntnis und Erfahrung des 

Nichts, Peter Lang - Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2010, pp. 107-

118.  

8. Pareyson e la Bibbia, in M.C. Bartolomei (ed.), La filosofia e il Grande Codice. Fissità dello scritto 

- Libertà del pensiero?, Atti della Giornata di Studio Università di Milano, 12 novembre 2010, 

Claudiana, Torino 2012, pp. 257-291. 

9. Offenbarung und Leben. Fichtesche Motive in Solgers Religionsphilosophie, in A. Baillot, M. 

Galland-Szymbowiak (ed.), Grundzüge der Philosophie K.W.F. Solgers, Lit Verlag, Berlin - Münster 

- London - Wien - Zuerich 2014, pp. 183-206. 

10. Il simbolo nel pensiero di Luigi Pareyson, in M.C. Bartolomei (ed.), L’interrogazione del simbolo, 

Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 135-159. 

11. Introduzione, in L. Ghisleri (ed.), Pensare l’Assoluto. Analogia, simbolo e paradosso tra 

metafisica ed ermeneutica, Studium, Roma 2014, pp. 11-26. 

12. Analogia, simbolo e doppi pensieri. Riflessioni sulla filosofia dell’ultimo Mancini, in L. Ghisleri 

(ed.), Pensare l’Assoluto. Analogia, simbolo e paradosso tra metafisica ed ermeneutica, Studium, 

Roma 2014, pp. 109-138.  

13. Il cristianesimo radicale di Italo Mancini, in G. Lingua (ed.), Secolarizzazione e presenza 

pubblica della religione, Pensa MultiMedia, Lecce-Rovato (BS) 2015, pp. 269-277.  

14. F.D.E. Schleiermacher, in M.C. Bartolomei, Filosofia della religione. Lineamenti introduttivi, 

Mimesis, Milano-Udine, pp. 113-114. 
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15. Italo Mancini, in M.C. Bartolomei, Filosofia della religione. Lineamenti introduttivi, Mimesis, 

Milano-Udine, pp. 181-182. 

 

16. Luigi Pareyson, in M.C. Bartolomei, Filosofia della religione. Lineamenti introduttivi, Mimesis, 

Milano-Udine, pp. 199-200. 

 

17. Bellezza e verità nel pensiero di K.W.F. Solger, in C. Ciancio (ed.), Bellezza e verità, Morcelliana, 

Brescia 2017, pp. 225-234.  

18. Introduzione, in L. Ghisleri (ed.), I fondamenti dell’etica e la religione, Morcelliana, Brescia 2018, 

pp. 5-12.  

19. Linguaggio e storia. Sulla questione dell’analogia nel pensiero di E. Jüngel e di W. Pannenberg, 

in G. Garelli e G. Lingua (edd.), La filosofia attraverso il prisma delle culture. Dialoghi con Maurizio 

Pagano, ETS, Pisa 2019, pp. 243-255.  

20. Presenza, partecipazione, univocità, in C. Ciancio e M. Pagano (edd.), Il pensiero della libertà. 

Luigi Pareyson a cent’anni dalla nascita, Mimesis, Milano-Udine 2020, pp. 305-310.  

21. Introduzione (con I. Poma), in Le sfide dell’ospitalità. Identità, alterità e pluralismo culturale 

(ed. con I. Poma), Aracne, Ariccia (RM) 2020, pp. 15-23. 

22. Dialogo, verità, alterità, in Le sfide dell’ospitalità. Identità, alterità e pluralismo culturale (ed. 

con I. Poma), Aracne, Ariccia (RM) 2020, pp. 57-64.  

23. Introduzione (con I. Poma), in Il sacro e la polis. Intersezioni simboliche (ed. con I. Poma), 

Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 17-26. 

24. Sacro e santo nel pensiero di Italo Mancini, in Il sacro e la polis. Intersezioni simboliche (ed. con 

I. Poma), Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 211-226. 

25. Libertà e verità nel pensiero di Luigi Pareyson, in Epistulae a familiaribus. Per Raffaella Tabacco, 

a cura di A. Borgna e M. Lana, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2022, pp. 261-267. 

26. Analogy and creaturely Limit. Philosophical-theological Views, in I limiti e oltre, a cura di E. De 

Bellis, Morcelliana, Brescia 2024, pp. 191-201 (Annali del Centro Studi filosofici di Gallarate 2024 

IV, 1-2). 

 

 

Articoli su rivista 

1. La libertà al centro della realtà. Il pensiero di Luigi Pareyson, in “Studium” 6 (2001), pp. 879-

891.  

2. Introduzione, traduzione e note a K.W.F. Solger, “Teoria e prassi”, in “Giornale di Metafisica” 

XXVIII (2006), pp. 3-27 (fascia A). 

3. Monismo e dualismo nel pensiero di K.W.F. Solger, in “Annuario filosofico” 22 (2006), Mursia, 

Milano 2007, pp. 265-291 (fascia A). 
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4. Ontologia e rivelazione nel pensiero di K.W.F. Solger, in “Studium” 6 (2010), pp. 851-864.  

5. Rivelazione e vita. Motivi fichtiani nella filosofia della religione di Solger, in “Annuario 

Filosofico” 26 (2010), Mursia, Milano 2011, pp. 269-292 (fascia A). 

6. Analogia, simbolicità e paradosso. Una discussione a partire da La dimensione simbolica di M.C. 

Bartolomei, in “Giornale di Metafisica” 1 (2012), pp. 127-135 (fascia A). 

7. Essere e relazione. Note al Breviario di metafisica di Virgilio Melchiorre, in “Giornale di 

Metafisica” 3 (2012), pp. 183-192 (fascia A). 

8. Metafisica, religione ed ermeneutica nel pensiero di Italo Mancini, in “Annuario filosofico” 30 

(2014), Mursia, Milano 2015, pp. 341-378 (fascia A). 

9. La Persona Dei nel pensiero di Italo Mancini, in “Filosofia e teologia” 2 (2015), pp. 263-278.  

10. Simbolo, paradosso, analogia. A proposito della filosofia di Claudio Ciancio, in “Annuario 

filosofico” 32 (2016), Mursia, Milano 2017, pp. 442-454 (fascia A). 

11. Luigi Pareyson (1918-1991), in “Nuovo Giornale di Filosofia della Religione”, novembre - 

dicembre 2017 (on line), in “Il pensiero filosofico-religioso italiano del Novecento. Un dizionario 

bio-biblio-sitografico”, a cura di O. Brino; cfr. www.pensierofilosoficoreligiosoitaliano.org. 

 

12. (con M. Tura), Della libertà e della responsabilità. Un confronto tra Pareyson e Lévinas, in 

“Studium Ricerca” 2 (2018) (on line), pp. 25-32 (proprie le pp. 25-27 e 29-30).  

13. Tra somiglianza e dissomiglianza. Sguardi sull’analogia nel pensiero filosofico-teologico del 

Novecento, in “Annuario filosofico” 33 (2017), Mursia, Milano 2018, pp. 409-436 (fascia A). 

14. Partecipazione, univocità, analogia. Sulla prospettiva ontologica di Luigi Pareyson, in “Filosofia 

e teologia” 2 (2019), pp. 376-384.  

15. Metafisica, ermeneutica, intercultura, in “Giornale di metafisica” 2 (2020), pp. 403-410 (fascia 

A). 

16. Dell’analogia dell’essere e dei modi in cui si dice, in “Annuario filosofico” 37 (2021), Mursia, 

Milano 2022, pp. 235-296 (fascia A). 

 

17. Libertà originaria e incremento ontologico. Note a margine del libro di Claudio Ciancio 

Ontologia dell’immagine, in “Per la filosofia. Filosofia e insegnamento” 116 (2022), pp. 109-115.  

 

18. Dialogue and Hermeneutics. Language, Otherness and Truth in Gadamer’s, Ricoeur’s and 

Pareyson’s Thought, in “Annuario filosofico” 39 (2023), pp. 441-454 (fascia A). 

 

 

Voci enciclopediche, recensioni e schede bibliografiche  

1. (con G. Faggin), Carlyle Thomas, s.v., in Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2006, pp. 

1654-1656. 

 

2. Dunan Charles, s.v., in Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2006, p. 3139. 

http://www.pensierofilosoficoreligiosoitaliano.org/
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3. Scheda bibliografica di Elmar Salmann, Scienza e spiritualità. Affinità elettive, Dehoniane, 

Bologna 2009, pp. 84, in “Filosofia e teologia” 1 (2011), pp. 197-198. 

 

4. Recensione di M. Tura, “Infinito e molteplice. Etica e religione in Emmanuel Levinas”, Mimesis, 

Milano-Udine 2015, p. 461, in “Studium” 119 (2016), pp. 632-633. 

 

5. Finito/Infinito, in O. Aime, B. Gariglio, M. Guasco, L. Pacomio, A. Piola, G. Zeppegno (edd.), 

Nuovo Dizionario Teologico Interdisciplinare, EDB Edizioni Dehoniane, Bologna 2020, pp. 449-454. 

6. Scheda bibliografica di Davide Bondì, Il giovane Schleiermacher. Etica e religione, Morcelliana, 

Brescia 2018, in “Filosofia e teologia” 1 (2020), pp. 171-173. 

7. Scheda bibliografica di Gianluca De Candia, Il forse bifronte. L’emergenza della libertà nel 

pensiero di Dio, Mimesis, Milano-Udine 2021, in “Filosofia e teologia” 3 (2021), pp. 566-568. 

8. Recensione di U.G.G. Derungs-M. Perroni, In principio. Una teologia della creazione e del male, 

Milano 2021, in “Munera” 3 (2021), pp. 109-111. 

9. Scheda bibliografica di Emanuele Bordello e Daniele Moretto (a cura di), Dio lo vuole? Intervento 

di Dio e responsabilità umana, Edizioni Camaldoli, Camaldoli (AR) 2022, in “Filosofia e teologia” 

3 (2022), pp. 530-533. 

 

10. Scheda bibliografica di Francesco Paolo Ciglia, La rosa e il perché. Per una fenomenologia del 

mistero, Edizioni ETS, Pisa 2021, in “Filosofia e teologia” 1 (2023), pp. 172-175. 

 

11. Recensione di I. Poma, Simone Weil. Per una decostruzione religiosa del soggetto moderno, 

Mimesis, Milano-Udine 2022, pp. 184, in “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica” 2 (2024), pp. 497-500 

 

 

Altre pubblicazioni in volumi, riviste e giornali 

1. Scritti di Mario Cuminetti [bibliografia], in M. Cuminetti, Seminare nuovi occhi nella terra. 

Modernità e religione, Il Saggiatore, Milano 1996, pp. 70-97 (ISBN 8842803626). 

 

2. Scheda bibliografica di M. I. Angelini, Un silenzio pieno di sguardi. Il significato antropologico-

spirituale del silenzio, EDB, Bologna 1996, in “Servitium” 115 (1998), pp. 108-109 (ISSN: 1123-

931X). 

 

3. Scheda bibliografica di F. Gentiloni, Virtù povere. Povere virtù!, Claudiana, Torino 1997, in 

“Servitium” 120 (1998), pp. 106-107 (ISSN: 1123-931X). 

 

4. Recensione di G. Cacciatore (a cura di), Libertà ed etica della responsabilità, Cittadella, Assisi 

1997, in “Servitium” 121 (1999), pp. 111-112 (ISSN: 1123-931X). 

 

5. Vita da zingari, in “Servitium” 129 (2000), pp. 78-85 (ISSN: 1123-931X). 

 

6. Tra pieno e vuoto. Note sul problema dell’attenzione in Simone Weil, in “Servitium” 131/132 

(2000), pp. 89-95 (ISSN: 1123-931X).  
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7. Destinati. Introduzione al Quaderno, in “Servitium” 144 (2002), pp. 5-16 (ISSN: 1123-931 X).  

 

8. La cultura cattolica italiana tra le due guerre presentata al mondo tedesco. Nota introduttiva, in 

L. Ghisleri (a cura di), Mario Bendiscioli. Intellettuale cristiano, Morcelliana, Brescia 2004, pp. 87-

94 (ISBN: 8837220235). 

 

9. Persona, ermeneutica, libertà. Il percorso filosofico di Luigi Pareyson, in “C & D. Città e Dintorni” 

83 (2004), pp. 69-75 (E185073).  

10. Presentazione, in L. Ghisleri e R. Papetti (a cura di), Giulio Bevilacqua a quarant’anni dalla 

morte (1965-2005), Morcelliana, Brescia 2006, pp. 5-7 (ISBN: 8837221592). 

 

11. Trascrizione di L. Pareyson, Pensiero ermeneutico e pensiero tragico, in “Annuario Filosofico” 

22 (2006), Mursia, Milano 2007, pp. 7-12 (fascia A).  

 

12. Dio, il male, la sofferenza [recensione di Ricoeur 1993, Canobbio 2005 e Ciancio 2006], in 

“Dialoghi” 1 (2007), pp. 90-94 (ISSN: 1593-5760). 

 

13. Rosmini: filosofia, impegno di carità, saggezza politica, in “Il Giornale di Brescia”, 10 febbraio 

2008, p. 43 (E070946). 

14. Pluralismo non è relativismo, in “Battaglie sociali” 3 (2009), pp. 8-9 (E185485). 

 

15. Tra il nulla e il male. Per un’introduzione al problema del nichilismo, in “C & D. Città e Dintorni” 

99 (2009), pp. 59-70 (E185073).  

 

16. Heidegger e Wittgenstein filosofi del Novecento, in “C & D. Città e Dintorni” 100 (2010), pp. 84-

86 (E185073). 

 

17. Ragione, libertà, responsabilità. Prospettive di etica contemporanea, in “C & D. Città e Dintorni” 

101 (2010), pp. 53-62 (E185073).  

 

18. “L’idea di università”: un convegno di studio [cronaca], in “Notiziario - Istituto Paolo VI” 61 

(2011), pp. 74-78 (ISSN: 0394-0683). 

 

19. Redazione di parte degli apparati didattici in G. Reale e D. Antiseri, Storia del pensiero filosofico 

e scientifico, La Scuola, Brescia 2012: volume 1B (Patristica e Scolastica), capp. 2-4, 7-9, 18 (ISBN 

9788835029700); volume 2A (Dall’Umanesimo a Vico), capp. 20-25 (ISBN 9788835029755); 

volume 3B (Da Husserl a Popper), capp. 1-9 e 24-27 (ISBN 9788835029762). 

 

20. Libertà, relazione, modernità. Contributo per una antropologia rinnovata, in “C & D. Città e 

Dintorni” 109 (2013), p. 67-72 (E185073). 

 

21. I cattolici, la politica e il paese [scheda bibliografica di L. Alici, I cattolici e il paese. Provocazioni 

per la politica, La Scuola, Brescia 2013], in “Battaglie sociali” 2 (2013), p. 21 (E185485). 

 

22. Libertà e verità. Sguardo tematico sugli “Incontri di cultura”, in M. Busi e L. Ghisleri (a cura 
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